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CONTRO IL BLOCCO DEI SALARI 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Uli niilione di eaih 
oggi in sciopero 

^ 

Varato dal Consiglio dei ministri il nuovo progetto 
i 

Peggiorata ancora la legge 

All'intransigenza del padronato che rl-
fiuta di rinnovare i contratti e pretende 
di bloccare I salari, milioni di lavoratori 
rispondono intenslficando le lotte. E' oggi 
il turno di un milione di edili che attuano 
il terzo sciopero nazionale dopo pochi glor-
ni dalla imponente giornala di lotta unita-
ria che ha mobilitato a Milano mezzo mi
lione di metallurgies edili e alimentaristi 
e mentre in tutto II Paese continuano in
tense le lotte contrattuali degli stessi ali
mentaristi e metallurgicl e di altre cate-
gorie. 

Nel corso dello sciopero di oggi si ter-
ranno numerose manifestazioni: a Pisa 
con Alfredo Messere, segretario della 
FILCA-CISL; a Rimini con Giovanni 
Mucciarelli, segretario della FeNEAL-
UIL; a Reggio Calabria con Glan-

La scuola nel 
letto di Procuste 

M.L GOVERNO Moro non aveva ancora ottenuto la 
fiducia della Camera, che gia al Senato iniziava la 
discussione di uno dei < pilastri * del suo programma: 
il piano quinquennale di finanziamento della scuola, 
presentato assieme al piano quinquennale per l'edi-
lizia scolastica. II centro-sinistra e, per sua natura e 
vocazione, talmente lento che una cosl repentina con-
versione aU'attivismo non lascia senza sospetti. 

E infatti. andiamo a vedere. I due piani, finanziario 
ed edilizio, fanno parte della programmazione generale 

[dello Stato: indicano quanto la nazione intende spen-
<dere per la scuola nel quinquennio. Questa spesa 
dovrebbe dunque essere discussa — come lo stesso 

.•concetto di programmazione indica nel quadro gene-
[rale del « piano*: niente affatto. Si discute prima, e 
separatamente, e quando questa fantomatica pro
grammazione verra finalmente alia Camera, la voce 
« scuola > sara stata decisa, e non spettera piu alle 

! Camere dire se alia scuola sia stato dato troppo 
, poco, o per ipotesi troppo in rapporto al resto dello 
; sviluppo del paese ed ai suoi obiettivi. Prima strava-
ganza. 

Qualcuno potrebbe consolarsi con il ragionamento, 
beh, perisca il piano, ma viva la scuola — che intanto 
ha il suo bravo finanziamento misurato sui suoi 
propri bisogni. Si disilluda subito: cifre alia mano, 

[risulta che questo intervento straordinario fissa l'in-
1 cremento della spesa per la scuola, che era stato pari 
neH'ultimo quinquennio al 27,6% annuo, attorno ad una 

i percentuale che a malapena corrisponde al ritmo nor-
jmale dell'espansione dei costi, come se l'espansione 
j scolastica, che e altra cosa dall'espansione demo-
fgrafica, fosse compiuta. Tanti italiani studiano oggi, 
tanti, proporzionalmente, studieranno nel 1970: senza 
parere — e dunque non senza il piano generale. ma 
contro di esso — la mobflita interna della nostra societa 
e bell'e inchiodata alia situazione attuale. 

E NON BASTA. Dove studieremo nel 1970? In quale 
! tipo di scuola? L'osservatore di cose scolastiche ricor-
[dera che da qualche anno si parla di « riforma » della 
scuola: da cima a fondo. Dalla scuola materna all'Uni-

[versita, il Parlamento deve discutere e decidere una 
j riforma generale delle strutture: perfino la scuola 
[obbligatoria non restera quella che e stata votata tre 
anni fa. H buon senso avrebbe suggerito che prima si 

[decidesse quale scuola fare, e poi si facesse il conto 
Jdi quanto essa costera. Niente affatto. Prima si decide 

ifquanto si spendera e quanto e come si costruira. E 
*jx>i si riformera la scuola: evidentemente su questo 

j letto di Procuste finanziario che — vedi caso — h 
j^tagliato sulla misura della scuola di oggi. Possiamo 
& dunque scommettere che la scuola riformata non avra 
pdimensioni molto diverse; che assisteremo, da parte 

Ifedel governo, a misure di ridimensionamento e non di 
<espansione. La « riforma » si preannuncia come ristrut-
Cturazione in senso conservatore. Ecco il senso dello 

£zelo scolastico del governo: garantire la conserva-
^zione. Garantirla attivamente. come e nello stile di Gui: 
fare perche nulla cambi. Stile che, in una situazione 

1 ' i di crisi sociale acuta non e immobilismo, ma accentua-
*zione e consolidamento delle strutture di classe e di 

l^potere esistenti. Per questo, occorre al governo sepa-
irare la discussione sulla scuola da quella generale 

Ffiullo sviluppo, e la definizione del finanziamento dalla 
discussione sulle riforme. Questo e stato fatto o si tenta 
jf<ji fare sotto le spoglie di un finanziamento c neutro >. 
I'Secondo la vecchia tecnica democratico cristiana: 

| | t h e cosa fu di di verso il piano Fanfani se non una 
j >V)egge di finanziamento senza contenuti, e quindi fatta 
%per consolidare contenuti esistenti? 
\4 Allora, l'unita delle sinistre colpl mortalmente que-
| gto tentativo di « spesa senza riforma »; ed anche da 
I Questa sconfitta maturd la crisi del centrismo. Allora 

Igift scuola capl. e non si arrese al ricatto: i bisogni 
Ifiociali prorompenti, le stesse esigenze delle forze pro-
|;f IVittive imposero. insieme, l'lncremento del bilancio 
l^'^ell'jstruzione, che in pochi anni raddoppid e 1'awio 

un discorso per una riforma reale. L'istituzione 
»Ila Commissione parlamentare d'indagine e il piano 
iraceno ebbero un merito: quello di cercar di misu-
ire i bisogni sui bisogni della societa. Perche oggi 
torna ad una impostazione burocratica? Perche sui 
reno della programmazione e su quello dei conte

xt! tutti i contrasti sociali vengono alia luce, consen-
10 una presa di coscienza del paese mettono o pos-
10 mettere in crisi la compagine di governo. 

ER QUESTO, da quando il centro-sinistra esiste 
e'e stata una sola discussione generale in Parla-

;nto che abbia tentato di rispondere alia domanda: 
lale scuola vogliamo? E per quale tipo di sviluppo? 
jando la Commissione d'indagine finl i suoi Iavori i 
jmunisti chiesero di discutere il risultato: fu risposto 

bisognava aspettare le conclusioni del ministro. 
tando il ministro concluse, in quella versione immi-
ita e deforme dei risultati della Commissione che 

issa sotto il piano Gui. i comunisti chiesero di nuovo 
ie le Camere ne discutessero: il governo rispose 
le i piani non si discutono. I compagni socialisti si 

narono a questo sofisma facendoci intendere che, 
sendo fieramente awersi al piano Gui, produzione 

•rsonale del ministro. lo avrebbero sgominato piu 
jevolmente sulle singole leggi di attuazione. Una 
ttimana fa, nelle dichiarazioni alle Camere del pre-
lente del Consiglio il piano Gui e diventato 0 « piano 

Rossana Rossanda 
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sulla 
scuola 

materna 
Ripristinata I'esclusione degli insegnanti maschi 
La relazione economica di Pieraccini documenta 
il fallimento del centro-sinistra - Calati del 20% 
gli investimenti industrial!, diminuita I'occupazione 
Norme per i sussidi ai lavoratori a orario ridotto 

franco Bernardinl, segretario della 
FILLEA CGIL. I dirlgenli della FILLEA 
prenderanno parte, inoltre, ad alcune 
grand! assemblee che si terranno a Ve-
nezia (Renato Cappelli), Bergamo ("Antonio 
Muscas), Novara (Antonio Bordierl) e In 
altre citta. Gli edili romani si concentre 
ranno in piazza Esedra, quindi percorre-
ranno la via Nomentana fino a via Guat-
tani do'e la sede dell'ANCE. 

Questo terzo sciopero — afferma una 
nota della FILLEA — e provocato dal-
I'intransigente rlfluto padronale a voler 
iniziare le trattative per II contralto; gli 
edili scendono in lotta anche per solle-
citare una vigorosa ripresa dell'attivlta 
edllizia soprattutto nel settore delle abl-
tazioni di tipo popolcrc ed economico ed 
in quello dei lavtvi pubblici. 

H Consiglio dei ministri si 
e riunito ieri sera a Palazzo 
Chigi per discutere un ordine 
del giorno al centro del quale 
era i'esame della situazione 
economica. Sono stati varati 
anche una serie di provvedi-
menti e di disegni di legge. 
Tra quest'ultimi uno e di gra
ve significato politico: si trat-
ta di quello relativo alia scuo
la materna. Come e noto il 
precedente progetto su questo 
argomento era stato bocciato 
dalla Camera e cid provocd 
la crisi di governo. Ieri il Con
siglio dei ministri ha varato 
una nuova edizione del disegno 
di legge: da quanto si e ap-
preso il nuovo testo peggiora 
persino quello precedente. Sa-
rebbe stata. infatti, accolta una 
delle maggiori richieste dell'on. 
Scelba e di tutta la destra del
la DC escludendo gli uomini 
dall'insegnamento nella scuola 
materna. I socialisti che pre-
cedentemente avevano fatto 
della estensione della possi
bility di incarico in questo tipo 
di scuola agli insegnanti di 
sesso maschile una questione di 
principio. avrebbero ora accet-
tato questo ulteriore peggiora-
mento della legge che la Ca
mera ha becciato. 

La discussione sulla situazio
ne economica si e conclusa con 
1'approvazione della < relazione 
generate sulla situazione eco
nomica del paese nel 1965 > 
presentata dal ministro del Bi
lancio on. Pieraccini. Si trat-
ta di un documento contenente 
dati in gran parte gia noti e 
il cui significato pud sintetiz-
zarsi nei seguenti punti: 1) 
non si pud afTermare che la 
crisi economica sia ormai alle 
spalle del paese: la ripresa e 
lenta e soprattutto piena an
cora di squilibri e di punti in-
terrogativi: 2) il peso river-
sato sulle masse popolari dalla 
politica conpiunturale del go
verno di centro-sinistra e mol
to forte: 3) nessuno dei pro
blem! di fondo dell'economia 

italiana e stato ne risolto ne 
avviato a soluzione. 

Secondo la relazione l'au-
mento del reddito nazionale nel 
1965 e stato del 3.4% in termi
ni reali (7.1% in termini mone-
tari). A determinare tale au-
mento 1'industria registra un 
incremento del 3.1%, l'agricol-
tura del 3.5%. le attivita ter-
ziarie del 3,5%. Quanto alia 
produzione industriale — in 
base agli ultitpi dati comples-
sivi del 1965 — essa risulta in 
aumento. essenzialmente, per 
la siderurgia, la produzione di 
elettricita e, in misura minore. 
per la chimica. Lo squilibrio 
di fondo e determinato dal fat
to che sono invece in netta 
diminuzione quasi tutte le In
dustrie manifatturiere e, parti-
colarmente. quella tessile. 1'in
dustria meccanica, alcune 
branche dell'industria dell'ab-
bigliamento (per esempio le 
calzature). Diversamente da 
quanto afferma la relazione 
con toni di ottimismo infonda-
to. questi dati inducono ad es
sere perlomeno guardinghi cir
ca la prospettiva piu imme-
diata. Nel 1966. infatti, non si 
ripetera l'eccezionale sviluppo 
della siderurgia dovuto alia 
entrata in funzione di nuovi 
impianti; ne — si presume — 
gli increment! della produzio
ne delPelettricita saranno pari 
a quelli realizzati nel 1965. 

La relazione documenta poi 
le conseguenze antipopolari 
della politica economica del 
centro-sinistra. I dati di fondo. 
in tal senso. sono i seguenti: 
1) L'occupazione totale si e 
contratta del 2% e quella dei 
«dipendenti ^ (operai e sala-
riati agricob) del 2.6%. Nel 
settore industriale la contrazio-
ne e stata rispettivamente del 
3.3% e del 3.7% (la relazione 
afferma che nel 1965. rispetto 
al 1964. si riscontra un livello 
piu basso deU'occupazione e 

d. l . 
(Segue in ultima pagina) 

Con il rapporto del primo segretario Breznev 

Oggi si apre a Mosca il 
XXmCongresso del PCUS 

Si prevede che i problemi economici avranno un peso preponderante — Giunte 50 delega-
zioni di PC e di movimenti democratici e rivoluzionari — II 4 aprile Kossighin presenters il 

rapporto sui nuovo piano di sviluppo — Giunta in serata la delegazione del P.C.I. 

La delegazione del PCI a FiumicJno: da sinistra, i compagni Alicata, Longo, Cardia, Segre e 
Minuccf. 

Dichiarazione di Longo 
alia partenza per Mosca 

Un <Dyuscin> dell'Aeroflot 
ha portato ieri a Mosca la de
legazione del CC del PCI che 
assistera ai Iavori del XXHI 
Congresso del PCUS. Diretta 
dal segretario generale del 
partito, compagno Luigi Longo, 
la delegazione e composta dai 
compagni Mario Alicata, mem
bra della Direzione e dell'Uffi-
cio politico. Umberto Cardia. 
Adalberto Minucci e Sergio Se
gre del CC. 

A salutare i membri della 
delegazione airaeroporto di 
Fiumicino erano i compagni 
Macaluso. Galluzzi, Terenzd. 
Bruna Conti. Curzi. Schacherl, 
1'incaricato d'affari dell'amba-
sciata dell'URSS Medvedovs-
ki e Ivaniski. 

D compagno Longo ha rila-
sciato ai giomalisti la seguen-
te dichiarazione: 

« La delegazione del PCI par-
tecipa al XXHJ Congresso del 
PCUS con vivo interesse. D di-

battito che avra luogo sui rap
porto di attivita del Comitato 
Centrale e sui progetto di pia
no quinquennale di sviluppo 
dell'economia dell'URSS ci da-
ra modo di approfondire la 
conoscenza dei problemi della 
nuova fase di sviluppo della so
cieta sovietica. Infatti il Con
gresso e chiamato a flssare gli 
obiettivi per il prossimo quin
quennio del piano ventennale 
di creazione della base mate-
riale e tecnica del comunismo, 
le cui linee fondamentali furo-
no fissate al Congresso prece
dente, 

< Naturalmente a v r a n n o 
grande rilievo. e saranno da 
noi valutate con particolare at-
tenzione, le analisi della situa
zione internazionale. gli svilup-
pi della politica sovietica per 
la distensione e la pace e le 
condizioni odierne per la lotta 
per la pacifica coesistenza. 

< Ma le decisioni delle recen-

II falso della RAI-TV sulla grande manifestazione di Piazza del Popolo 

PERCHE SI SONO MESSI PAURA 
Ancora una volia. m occasio-

ne della grande manifestazione 
dt donemca a piazza del Popolo 
per la pace e la Itbertd del 
Vietnam, la RAI-TV ha voUtto 
dot prova deUa sua servile ]a-
ziositd. Pochi mmuli neUe edi-
ztonx del radkygiornale per dare 
notizta deU'awenimento: poche 
immagnti m tcronache dei par-
Mi ». per di piu rrprese prima 
che la manifestazione avesse 
inuto per moslrare la piazza an
cora semivuota. e solo qualche 
secondo per trasmettere pochi 
brciri di tre (su otto!) degli 

Ma ancor pirn che Tevidente 
sproporzione fra la grandiositd 
deua manifestazione e tl tempo 
che ad essa lia dedicato la 
RAI-TV, faziositd e servUismo 
sono dimostrati da come abbia-
mo senttto defimre la grande as
sise popolare: che per radio e 
TV e stata solo una manifesto-
zume comunista. o paracomuni-
sta o. comunque, strettamente 
d% partito. 

Cid che n * voluto nascondere 
agU italiani e non solo che a 
Piazza del Popolo erano present* 
amlorevoli rappresentanU di di
verse forze politiche e orienta-
menti culturali ma che questa 
presenza faceva deUa manifesta
zione qualcosa di nuovo ed estre-
manente avanzato. Gli autorm-
voli esponenti deUa cultura e 
deUa scienza, del movimento 
politico 4% ispirazione secialista 

o cattolica. non erano infatti U 
Quale testimonianza di una no
stra presunta conquista sui ter
rene detta soUdarietd internazio
nale. o di un awicinamento di 
singole personalitd alle vosizkmi 
politiche comuniste suUa questione 
del Vietnam. Piazza del Popolo e 
stata molto di piu. E* stata la 
espressione di un'ansia che, ve-
ramente; travagUa le coscienze, 
al di Id degli inquadramenU po
litics o di fede. e impone loro 
la ricerca dt un terreno nuovo. 
sui quale porsi di fronte alle vi-
cende che travagUano U mondo. 
L'autonomia di questa ricerca i 
la grande conquista deWincontro 
di ieri. Grande, non solo perchi 
rimette in gioco — neU'arena 
nazionale — uomini e posiziom 
che sembravano hrimediabUmen-
te congelati negli schemi deOo 
schieramento politico e tdeoto-
gtco del passato. ma perche ha 
gid una sua consistenza anche 
al di fuori del nostro Paese. 
come prova U movimento che 
esiste in Europe sui problema 
Vietnam, come prova quel che 
accade in America e dt cui U 
giovane professor Ogiesbv ha 
portato testimonianza. 

E" questo carattere nuovo. au-
tonomo. deua grande assemblea 
popolare di Piazza del Popolo 
che la TV ha prefertto ignorare. 
perchi m questo che fa paura al 
governo. a queue forze che al 
governo hanno dato vita teoriz-
zanio VimpossibQitd di una "ri

cerca unitaria piu avanzata e 
quindi la necessitd del compro-
messa. 

Brutalmente, lo ha detto ieri 
U fogliaccio della «grande de
stra » di Roma. U quale ha sent-
to che si e c arrivati al parados-
so di vedere che la linea ufficiale 
del governo e stata dxfesa xn 
una manifestazione promossa da 
un partito di opposizione (MSI). 
mentre e stata criticata nei ra-
duno al quale si sono esibiti. co
me oratori ed esponenti, anche 
democristiani e socialisti, che 
pure del governo fanno parte*. 
E* dunque vero che oggi la 
* comprensione * di Moro per la 
sporca guerra degli Stati Vniti 
nel Vietnam trova entusiasU so-
stenitori solo alTestrema destra, 
mentre neU'opinione pubbUca de
mocratico e nello stesso schiera
mento governativo non solo ere-
see Q disagio e I'itnbarazzo. ma 
si mdtiplicano coloro cht rifiu-
tano questa « comprensione ». che 
apertamente avvertono a affer-
mano che oggi essere democra
tici significa non solo lottare per 
la causa deua libertA e deU'indi-
pendenza del popolo vietnamtta 
ma ricercare una nuova via di 
couaborazione. di tncontro per un 
diverso assetto del mondo. E* 
questa presa di coscienza che 
oggi scuote in profondita le basi 
della politico estera del governo. 
E* questo che il governo teme; 
i ayesto che la RAI-TV cerca 

invano dt nascondere agli 'ita
liani. 

Ma a questo punto. di fronte 
al nuovo grande episodio di fa
ziositd deua RAITV, la denun-
cia da noi piu volte fatta. U gri-
do dauarme lanctato a tutti i 
democratici perche si muovano 
e combattano contro cht vuole 
trasformare Vimportante stru 
mento televisivo in un terribue 
ordigno di soffocamento deua 
ragume, deve assumere un ca
rattere di forza e di urgenza. 
Jiessun democratico. nessun uo-
mo libero pud e deve toUerare 
uUeriori offese aua veritd e al-
rinteUigenza. E* ora che la de-
nuncia, la lotta contro la dege-
nerazione deUa RAI-TV a stru-
mento di regime esca dai limiti 
ristrettt deue commisskmi par-
lamentari. dei convegni di stu
dio o deue iniziative giomalisti-
che. per divenire momento tm-
portante deua piu generale bat-
taglia di democrazia e di pace. 

Alessandro Curzi 

Passo dei deputati co
munisti presso la 
Commissione di vigi-
tanza. 
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ti riunioni del CC. del PCUS 
relative alio sviluppo dell'agri-
coltura, al perfezionamento 
della pianificazione. al raffor-
zamento degli stimoli economi
ci, lasciano prevedere che sa
ranno particolarmente esami-
nati i metodi di direzione eco
nomica e i problemi dell'allar-
gamento dell'autonomia delle 
aziende e delle iniziative indi
vidual! come garanzia dell'ul-
teriore sviluppo democratico 
della societa sovietica. Negli 
anni trascorsi hanno avuto 
maggiori sviluppi quei settori 
dell'industria da cui dipendono 
il progresso tecnico e 1'efficien-
za della produzione socialista. 
Col nuovo piano quinquennale 
s'intende perseguire un nuovo 
notevole aumento dell'industria 
e stabili ritmi di sviluppo del-
I'agricoltura alio scopo di ave-
re il piu completo soddisfaci-
mento delle esigenze materiali 
e culturali di tutti i cittadini 
sovietici. 

c I grandiosi risultati ottenuti 
finora e quelli previsti con il 
nuovo piano quinquennale so
no una prova delle possibilita 
colossali dell'ordinamento so
cialista e dei suoi vantaggi ra
dical! rispetto al capitalismo. 
anche se l'on. De Martino. che 
accetta la pou'tica fallimentare 
del centro-sinistra. il condizio-
namento della DC. la scelta oc
cidental e atlantica della so-
cialdemocrazia. considera che 
fl "sistema di civilta dei paesi 
socialisti" non pud essere as-
sunto ne come modello. ne co
me punto di riferimento. ne 
come oggetto di solidarieta. 

«Secondo notizie di agenzie 
giornalisticbe al Congresso del 
PCUS parteciperanno una no-
vantina circa di delegazioni di 
partiti comunisti. democratici 
e rivolb!zionari e di movimenti 
di Uberazione nazionale. Que
sta larga rappresentanza di 
tutte le forze rivoluzionarie 
progressiste del mondo intero 
conferma Penorme prestigio 
che rUnione Sovietica gode 
presso tutti i popoli per la sua 
politica di pace e di solidarieta 
internazionale e il riconosci-
mento della importanza che i 
successi deDa costruzione so
da Iista sovietica hanno per il 
raf forza mento deUa comunita 
socialista mondiale. per lo svi
luppo del movimento operaio e 
comunista e per I'ampliamento 
delle lotte di Uberazione nazio
nale. 

«L'assenza di una rappre
sentanza del P. C. Cinese da 

(Segue in ultima pagina) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 28. 

Domattina alle ore 10 si apre 
a Mosca il XX.Ul Congresso del 
Partito comunista dell'Unione 
Sovietica. Tutti t 5 viila e piu 
delegati del PCUS sono gia a 
Mosca insieme ad oltre 50 de
legazioni di partiti comumsti e 
operai stranieri. di movimenti 
democratici, rivoluzionari e di 
Uberazione nazionale. quasi tut
te dirette dai rispettivi presi
dent!, segretari generali o pri-
mi segretari. Molte altre de
legazioni straniere stanno af-
fluendo nella capitale sovietica 
in queste ore in treno o in ae-
reo. In pratica, da domani. sa
ranno presenti a Mosca — ec-
cezione fatta per i PC cinese. 
albanese, giapponese e neoze-
landese — i rappresentanti piu 
in vista del movimento comu
nista mondiale. dell'avanguar-
dia rivoluzionaria di tutte le 
forze che si battono per il pro
gresso. la pace, il socialismo, 
a riprova dell'importanza in
ternazionale che sempre ha un 
congresso del PC dell'URSS. 

La cerimonia di apertura — 
saluto ai delegati sovietici e 
stranieri. elezione della presi-
denza del congresso. approva-
zione dell'o.d.g. e cost via — 
occupera una parte della sedu-
ta mattutina e sara anche tra-
smessa in diretta dalla televi-
stone sovietica. Dopo di che il 
presidente di turno dara la pa-
rola al primo segretario del 
PCUS Leonid Breznev per il 
rapporto sui bilancio di attivi
ta del partito dal XXII con
gresso ad oggi. 

II rapporto. come 6 noto, d 
gia stato approvato dal Comi
tato centrale uscente tre gior-
ni fa. Esso affrontera, in circa 
4 ore e mezzo, le grandi linee 
della politica economica fissate 
dalle assemblee plenarie del 
Comitato centrale nel marzo e 
nel settembre del 1965 per la 
agricoltura e Vindustria, le ri
forme nei metodi di pianifica
zione, la critica delle insuffi-
cienze passate, e indicherd gli 
obbiettivi dell'attivita del par
tito sui piano politico ed eco
nomico per i prossimi quattro 
anni. 

Veditoriale della Pravda di 
questa mattina dedicato all'im-
minente apertura del XXlll 
congresso, rioe" il testo piu at-
tendibile sui suoi indirizzi. $ 
del resto una chiara conferma 
del fatto che i problemi eco
nomici avranno un peso pre
ponderante in questo con
gresso. 

Scrive la Pravda: « Tl nostro 
partito dice: la realizzazione 
del piano quinquennale i la 
causa vitale di milioni di uo
mini. di tutto il popolo sovie-
tico. delta sua volonta e della 
sua raqione >. La Pravda rf-
corda anche che < nel plenum 
di ottobre del 1964 (quando 
Krusciov dette te dimissioni dal 
posto di primo segretario del 
partito - n.d r.) e in quelli suc-
cessivi il Comitato centrale del 
PCUS ha preso importantl mi-
sure dirette a riaffermare i 
principi leninisti e le norme 
delta direzione politica. econo
mica e sociale della vita del 
paese*. 

It rapporto del primo segre
tario del PCUS trattera anche 
ompiamente la situazione poli
tica internazionale e la lotta 

Augusto Pancaldi 

Per i volantini 

antr-NATO 

Due anni 
chiesti dal PM 
per i giovani 

milanesi 
Inammissibile moti-
vazione alia pesante 

richiesta 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Al processo per i manifestini 
anti-NATO, il PM dott. Alma ha 
chiesto oggi due anni di reclu-
sione, un mese di arresto, 20 
mila lire di ammenda per i gio
vani del Centra antimperialista: 
due anni di reclusione per i 
radicali; 11 mesi di reclusione 
e 20 giorni di arresto. 30 mila 
lire di ammenda per il tipo-
grafo Cordani; 11 mesi per i! 
tipografo Fiorin. 

Queste pene e il riassunto 
purtroppo sommnrio della re-
quisitoria (tliciamo «purtrop
po ». perche tutti gli italiani 
avrebbero dovuto ascoltarla on-
de avere una idea del punto 
cui siamo giunti) rendono inu
tile qualsiasi commento. II dot-
tor Alma ci ha riportato trenta 
anni indietro con affermazioni 
in cui aleggiava 1'inconfondibi-
le spirito di quel tempo. 

L'apertura della udienza ve-
de la rapida testimonianza di 
due ufTiciali e di un caporal 
maggiore. rintracciati in tutta 
fretta per dimostrare I'esisten-
za di « militan istigati »; poi la 
parola e subito al dott. Alma. 

c La procedura da me seguita 
— egli dice — e stata criti
cata... Ebbene. se dovessi tor-
nare indietro. emetterei nuova-
mente Pordine di cattura per 
portare davanti a voi questi 
giovani in stato di detenzione... 
Non e vero che abbiamo usato 
un diverso trattamento ai gior-
nalisti del Borghese; quelli so
no imputati di reati diversi. 
meno pericolosi...». 

II magistrato sbriga quindi 
le contravvenzioni alia legge 
sulla stampa per passare al 
reato di < diffusione di notizie 
false esagerate o tendenziose 
atte a turbare l'ordine pub-
blico >. 

« lo sono un fanatico della 
liberta di pensiero ma e'e un 
limite: forse che si pud posteg-
giare la macchina dove si vuo
le o calpestare le aiuole dei 
giardini pubblici? Nei volantini 
si legge che in USA si organiz-
zano manifestazioni contro la 
guerra nel Vietnam e si strac-
ciano le cartoline di chiamata 
alle armi. Queste sono notizie 
false e tendenziose. Si dice che 
i monopoli hanno venduto I'indi-
pendenza nazionale: io non ho 
s vol to accertamenti e non so se 
tale notizia sia vera, comun
que e tendenziosa... E' falso 
invece che le basi e le truppe 
americane in Italia tutelino gli 
interessi del capitale statuniten-
se... Le notizie. dunque, quando 
non sono false sono tendenziose 
e mirano a turbare I'onriine 
pubblico perche stimolano alia 
lotta contro le basi americane. 
la partecipazione alia NATO, i 
monopoli, ecc. E passiamo al 
piu grave reato di istigazionc 
di militari a disobbedire alia 
legge...». 

Qui il magistrato si Iancia 
in una interminabile lettura di 
un trattato del Manzini. giurista 
noto quanto reazionario, citando 
frasi del genere: «I sowersivi 
finch6 rimangono tali, si ado-
perano con ogni mezzo per in-
debolire Ie forze annate salvo 

c . P°J difenderle quando sono an-
(Segue in ultima pagina) (Segue in ultima pagina) 

Ringraziamenfo del Comitato per 
la pace e la liberta del Vietnam 

II Comitate nazionale par la 
pace a la liberta nel Vietnam 
desidera ringraztare tutti co
loro che in ogni modo hanno 
collaborate al successo della 
grande manifestazione di pace 
tvoltasi domenica scersa in 
piazza del Popolo. 

In particolare rivolge II piu 
caloroto ringraziamenfo all'at-
tor* Gian Maria Volenti che 
ha presentato II programma 

' rmnlcale della manifestazione, 
alia banda municipale di 

Carpi, al coro dell'ANPI di 
Reggio Emilia, al coro di Ca
ste! di Sangro, alle mondine 
di Vercelli, ai gmppi del 
Noovo Cenzoniere italiano e 
del Cenzoniere internazionale 
delPArmadio che hanno vo
luto, nonostante llnclemenza 
del tempo, tener fermo II pro
gramma precedenfemente an-
mmclato con I'esecuzlone di 
cantl, innl, cori, muslche (spi
ral! alia lotta per II lavore, 
la pace • la liberta del peaatl. 

http://XX.Ul
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f - Scandalosa decisione del direttivo dc alia Camera 
mentre sta per riunirsi la Commissione d'accusa 

Farail 
I'uomo di 
Fiumicino 

L'ex-minisfro Togni chiamalo a dirigere i la
vori di una commissione parlamentare dc 
sul piano Pieraccini — Ricaffo del PSDI ai 
socialisti sulla lisle elettorali — Domani il 
Consiglio nazionale dc — Un editoriale di 

«Note di cullura» 

per la DC 

Una decisione che suona 
incrcdibilmcnte scandalosa 6 
stata presa ieri dalla DC, che 
ha designato Ton. Togni a 
dirigere i lavori della com
missione di parlamentari dc 
che dovra discutere i proble
mi della programmazione. 
Com'e noto, il nome dell'on. 
Togni figura sul dossier in-
viato dalla magistratura al 
Parlamento per i fatti di Fiu
micino, e che dovra essere 
esaminato giovedl prossimo 
dalla speciale commissione 
per i procedimenti d'accusa. 
II piu elementare rispetto per 
la sovranita del Parlamento 
avrebbe dovuto sconsigliare 
una decisione del genere, da 
parte di un partito che si pre-
senta cosl spesso in veste di 
paladino dei sacri valori. 11 
fatto che cosl non sia stato 
indica che ancora una volta 
la DC si appresta a schierar-
8i massicciamente in difesa 
dei propri interessi di parti
to, passando sopra a qualun-
que considerazione di dignita 
e di pudore. Dopo il no all'in-
chiesta sulI'INPS ecco dun-
que un altro bell'osempio di 
moralizzazione che ci viene 
ofTerto dal partito-guida del 
centro-sinistra. 

II PSDI e deciso ad intensi-
ficare le sue prcssioni sul PSI 
per costringerlo alia resa nel 
piu breve tempo possibile. Le 
notizie fatle circolare sulle 
prob^b'U conclusioni che usci-
ranno dall'odierno convegno 
di 29 segretari provincial! del 
PSDI dicono infatti che l'o-
rientamento prevalente sara 
di netta opposizione alia pre-
scntazione di liste comuni fra 
i due partiti alle prossime 
elezioni; alia Direzione social-
democratica, che si riunira 
domani, non restera cosl che 
« prendere atto» di questo 
orientamento e comunicarlo 
al PSI. In realta, come tutti 
sanno, le cose stanno ben di-
versamente. Dietro i proble-
mi d'ordine strettamente elet-
toralistico (rapporti di forza, 

• voti di prefcrenza ecc ) , che 
pure hanno il loro forte peso 
nell'atteggiamento dei respon-
sabili periferici del PSDI, sta 
infatti una prccisa direttiva 
di Tanassi c del gruppo diri-
gente socialdemocratico. irri-
tati per il non sufflciente im-
pegno dimostrato dal Comi
tato centrale socialista verso 
una immediata fusione. La 
formazione delle liste comuni 
viene quindi utilizzata come 
strumento di ricatto nei con
front! del PSI, per « punirlo » 
delle sue dilazioni cd ottener-
nc in cambio una disponibili-
ta totale. 

C'e da dire, in verita. che 
i dirigenti del PSI sembrano 
fare il possibile per agevola-
re questa pressione socialde-
mocratica. Ieri la segretcria 
socialista ha messo infatti in 
circolazione una nota, attri-
buita a Brodolini, nella quale 
si elemosina dal PSDI un as-
senso alia presentazione delle 
liste uniche, perche cid « con-
tribuirebbe ad imprimere una 
forte accelerazione al proces-
so unitario ». E" evidente che 
in tal modo si legitttma pie-
namente 1'argomento addotto 
dal PSDI sulla contradditto-
ricta delle posizioni del CC 
socialista; se si e convinti che 
esistano ormai i presupposti 
per andare alle elezioni insie-
me ai socialdemocratici diven-
ta in ccrto modo issurdo ne-
gare che non vi siano anche 
i presupposti per concludere 
subito l'unificazione. Deila 
questione hanno Iungamente 
parlato ieri Tanassi, Orlandi, 
Brodolini e Venturing 

CONSIGLIO NAZIONALE DC 
II Consiglio nazionale della 
DC e ormai alle porte. Esso 
avra intzio infatti nel pome-
riggio di domani; il suo pri-
mo, significative atto, sara l'e-
Iezione di Scelba alia presi-
denza del partito, dopodiche 
Rumor terra la relazione in-
troduttiva. In una nota della 
Radar, la sinistra ha ieri pre-
so nuovamente posizione con-
tro la prospcttiva del blocco 
moro-doroteo-fanfaniano (con 
annessa una parte degli scel-
biani) che si va consolidando 
dietro le cortine fumogene 
degli appelli alio scioglimen-
to delle correnti e all'unita 
della DC. II Consiglio nazio

nale, scrive la Radar, «non 
e chiamato ad una mera ra-
tiHca della soluzione della cri-
si di governo, ma dovra ope-
rare una revisione della linea 
e delle condizioni interne al
ia DC... In presenza di nuove 
alleanze tattiche e di potere 
sempre piu contrarie al ri-
chiesto chiarimento politico, 
la sinistra dc non potra che 
assumere un ruolo di opposi
zione, in attesa che maturino 
le condizioni per una defini-
zione degli indirizzi di fondo 
che si intendono assegnare 
alia DC». 

« NOTE DI CULTURA » Sui 
problemi che si pongono in 
questo momento alle forze 
della sinistra socialista e cat-
tolica si sofferma l'editoriale 
che la rivista fiorentina Note 
di cultura pubblichera sul suo 
prossimo numero. Nel conte-
sto di un'ampia analisi della 
situazione politica (non sem
pre condivisibile e, per quan
to riguarda il PCI, chiaramen-
te legata a schemi ormai ana-
cronistici) la rivista — intor-
no alia quale si raccolgono 
cattolici e democristiani di si
nistra — rivolge alia sinistra 
dc in particolare - un richia-
mo pressante a liberarsi dal-
1'atteggiamento • subalterno • 
fin qui assunto nei confront! 
del € sistema >. 

Partendo dalle dimissioni 
di Galloni dalla vice-segrete-
ria della DC, Note di cultura 
afferma che bisogna vedere 
quali sviluppi esse avranno, 
cioe « se la funzione della si
nistra dc evitera di esaurirsi 
in quella di un gruppo di 
manovra tattica; in caso con
tra rio la sua rappresentati-
vltA del retroterra culturale 
di orientamento cattolico che 
le era un tempo congeniale 
si ridurra ogni giomo dl 
piu ». Questo perche, prose-
gue la rivista, «crescono in 
Italia, In quantita ed in qua
nta, energie nuove nel mon-
do cattolico che non hanno — 
oggi come oggi — una loro 
rappresentanza politica, nd 
nella DC n6 in altri partiti 
nell'attuale centro - sinistra 
(Ton. Nenni non pu6 preten-
dere, come ogni tanto gh 
scappa detto, che l'unifican-
do partito socialista possa 
rappresentare un fatto di ri-
chiamo, dopo la prova fornita 
nella stanza dei bottom), ne, 
tanto meno, nel partito co-
munista ». 

« Noi vedremmo volentierl 
nascere» afferma a questo 
punto la rivista fiorentina « al 
di fuori delle ambizioni di po
tere, senza preoccupazioni di 
scadenze immediate, un movi-
mento cattolico in Italia che, 
non arrogandosi presuntuosa-
mente il diritlo di fare il pro-
cesso morale ai cattolici 1m-
pegnati nel sistema vigente. 
n6 volcndosi porre come forza 
"piu fedele" di altre agli 
orientamenti della Chiesa, 
cerchi. con spirito costnittivo 
di spiegare a se stessa, al 
mondo cattolico politicamente 
impegnato, alle altre forze po 
litiche italiane. che il Con-
cilio ha portato il vino nuovo 
che pu6 stare negli otri vec-
chi, anche per quanto riguar
da la vita politica >. Le sedi 
dove, conclude Note di cultu
ra, € una opposizione a questo 
tipo di gestione del centro-
sinistra pud maturare » sono 
!e «centinata di circoli cul
tural!. di iniziative comunita-
rie. di gruppi di lavoro ». Non 
si tratta di una • fuga in 
avanti », perche • siamo tutti. 
chi piu chi meno, in ritardo 
sul!a realta >. 

CRIUCHE CISL A i c u n c fortl 
critiche al governo sono state 
formulate ieri dall'on. Sca-
lia, segretario confedcrale 
della CISL. « Si va diffonden-
do e rcalizzando nel paese » 
egli ha detto fra I'altro « un 
clima che non e certo di gran-
de apertura verso i lavora-
tori e le loro organizzazioni, 
soprattutto se si tiene conto 
del fatto che lo stesso pubbli-
co potere non e esente o del 
tutto estraneo a talune for
me di limitazione della liber
ta sindacale nel settore dei 
pubblici dipendenti e dei la 
voratori degli enti locali >. 

m. cjn. 

Dal compagno Borsari alia Camera 

Documentata l'azione dei prefetti 
contro I'autonomia dei Comuni 

Decine di episodi borbonici di vessazione e di ottusa prepotenza — La crisi finanziaria: per 
il 1970 le rate dei debiti pari alle entrate comunali — II compagno Accreman denuncia la 

mancata riforma del codice fascista di P.S. 

Al centro del dibattito sul di-
castero dell'Interno. ieri a Mon-
lecitorio. e stata la drammatjea 
situazione degli enti locali. co
muni e province: lo strapotere 
che esercitano, forse ancora piu 
che nel passato. i prefetti: Tin-
dugio ostinato nell'avviare la ri
forma regionale; il cronico disse-
sto nnanziario che si aggrava di 
anno in anno e il crescente ac-
centramento governativo. II com
pagno Borsari per il gruppo co-
munista. il compagno Sanna per 
il gruppo del PS1UP, hanno denun-
riato con forza le responsabilita 
che ha il governo nel grave de-
terioramento politico e economi-
co del potere degli enti locali. 
Anche da parte dc (Urso) e so
cialista (Bertoldi) si sono levate 
voci allarmate e critiche alia po
litica del governo. II compagno 
Accreman ha denunciato con vi-
gore la mancata riforma del co-
dice fascista di pubbllca sicurez-
za. 

II compagno BORSARI ha esa
minato due aspetti fondamentali 
della crisi che travaglla oggi la 
vita di comuni e province, di 
quegll organi periferici cioe che 
rappresentano il polmone in ogni 
sana democrazia: 1) l'azione dei 
prefetti. incoraggiati dal potere 
centrale. contro I'autonomia poli
tica e amministrativa degli enti 
locali; 2) la drammatica crisi 
economica in cui versa la nostra 
flnanza locale, una crisi che se 
si protrarra ancora aprira pro-
spettive catastrofiche a tutto U 
paese. 

Nel suo discorso alle Camere 
Moro — ha detto Borsari — ha 
assicurato che il governo ha in 
cima ai suoi pensieri il destino 
degli organi di potere locale. Ma 
come opera invece il governo? 
AccemW'in forme vessatorfe i 
conlrolli. moitiplica i «tagli » al
le spese dei comuni in omaggio 
alia Unea Colombo-Carli, rinvia 
l'istituzione d e l l e Regioni. au-
menta e incoraggia lo strapotere 
dei prefetti. Borsari ha ricorda-
to numerosi esempi concreti. in-
terrotto spesso dal ministro Ta-
viani che sedeva al banco del 
governo. I casi in cui (a Colle 
Val d'Elsa. a Monteriggino — 
Siena — a Citta di Castello) il 
prefetto e la GPA annullano le 
delibere per piani di attuazione 
della 167 o per piani di sistema-
zione di comprensorio: i casi di 
Monteiasi o di Suzzara dove si 
rovesciano i criteri fissati dal co-
mune per la imposta di famiglia. 
colpendo a Suzzara quei lavora-
tori che erano stati esentati (e 
poi si scoprl che era il prefetto 
che non pagava l'imposta). I casi 

forse ancora piu gravl di limi
tazione della liberta e di rifiuto 
di alcune elementari attuazioni 
costituzionali: a Kapulano e A-
sciano di Siena si depenna la 
spesa per I'invio di rappresen-
tanze alia celebrazione del Ven-
tennale della Resistenza; a San 
Giuliano Terme si impedisce lo 
acquisto di 2!M) copie della Cosli-
tuzione da distribuire nello scuo-
le; a Proceno (Viterbo) si rifluta 
la spesa per 1'acquisto di filmine 
sulla Resistenza da distribuire 
nelle scuole e si vieta I'acqulsto 
di un volume su « Matteotti ». E 
le violazioni di liberta (questi 
sono solo pochissimi esempi fra 
mille, dice Borsari) vanno oltre. 
Borsari ha ricordato il caso dl 
Terni, ove il prefetto si sostitui-
see al Consiglio comunale e pre-
tende di avere la Usta dei dipen
denti comunali scioperanti per 
nssare le ritenute... 

TAVTANI — Questo 11 prefetto 
deve farlo per legge. Me ne as-
sumo to plena responsabilita... 

BORSARI - Vedo, e U mini
stro addirittura che si sostltuisce 
al sindaco e al prefetto. E' il mi
nistro che. come dlceva gia Ei-
naudi. si rivela padrone assoluto 
di tutto... 

Borsari ha quindi ricordato lo 
assurdo divieto del prefetto di 
Siena di incidere su un monumen-
to la frase di Bertold Brecht 
sulla guerra... 

TAVIANI — Furono le associa-
zioni combattentistiche a prote
st are... 

BORSARI — SI. ma i combat-
tenti non bloccano le delibere dei 
comuni; mentre 1 prefetti pur-
troppo si... II governo incoraggia 
questi soprusi in ogni modo, ha 
detto Borsari. Qui si e toccato 
uno dei punti piu dellcatl dello 
strapotere prefetti2lb che i! go
verno vuole addirittura estende-
re. Borsari ha citato la recente 
circolare Taviani sulle aziende 
municipalizzate: u n a circolare 
che mira a svuotare ulterior-
mente — dando nuovi poteri di 
controllo al prefetto — i poteri 
delle assemblee elettive: che mi
ra a colpire la contrattazione 
collettiva minacciando lo stesso 
diritto di sciopero; che mira a 
restringere — colpendo le muni
cipalizzate e restringendo I'area 
del loro autonomo potere — il 
potere di intervento pubblico a 
favore di quelio privato gia pre-
dominante. Questa circolare si 
puo ben definire. ha esclamato 
Borsari. un documento di tipo 
borbonico che va oltre le norme 
giolittiane del 1903. oltre le stes-
se norme della legge fascista del 
'25. Borsari ha quindi ricordato a 

Taviani le sue promesse circa 
I'adeguamento ai bilanci di Stato 
dei bilanci comunali con la abo 
lizione della distinzione fra spese 
obbligatorie e facoltative. In me-
rito Taviani ha detto di « non es
sere riuscito per ora » a imporre 
la riforma che anch'egli ricono-
sce giusta. Giustamente Einaudi 
aveva detto che « del motto " via 
i prefetti" occorre fare il " de-
lenda Chartago" della demo
crazia ». 

II secondo mezzo con cui si 
colplsce V autonomia degli enti 
locali. ha proseguito Borsari, e 
il tipo di politica che si impone 
in sede di flnanza locale. Cento-
cinquanta miliardi di < tagli > 
nel 1964 alle spese dei comu
ni vengono pagati in omag
gio alia linea CoTombo-Carll dal 
le popolazioni locali. Nel frat-
tempo il dissesto dei comuni au-
menta. II deficit e gia a quota 
4300 miliardi (di cui almeno 2500 
sono spesi per mutui che copro 
no i passivil). Per 11 1970 si pre-
vede che le entrate dei comuni 
flnanzieranno solo le rate del pa-
gamento del debito. Di chi e la 
responsabilita di questa situazio
ne? Si Insinua con insistenza — 
e le c solenni > dichiarazioni e 
circolari del ministro incoraggia-
no questa tendenza — che la col-
pa 4 della « flnanza leggera > di 
alcuni comuni. Certo. casi di 
questo tipo esistono (Borsari ha 
ricordato il comune di Canosa 
che ha deliberato una spesa di 
400 mila lire per « un pranzo>: 
e un comune dc), ma non sta li 
l'origine vera del problema. Le 
cause vere sono ben altre: 1) il 
tipo di sviluppo economico del-
I'italia in questi ultimi anni. 
Uno sviluppo dominato dall'anar-
chico strapotere dei monopoli 
che ha1 determinate abnbrmi e 
caotici sviluppi dell' urbanizza-
zione e della motorizzazione pri
vate scaricando sui comuni le 
spese necessarie per far fronte 
alle drammatiche conseguenze di 
quelle tumultuose novita; 2) la 
concezione subalternn della flnan
za locale che porta a operare ar-
bitrari trasferimenti alia flnanza 
statale di entrate comunali. II 
prelievo flscale dei comuni si e 
ridotto fortemente a vantaggio 
dello Stato. Dal 1938 a oggi il 
prelievo degli enti locali e calato 
dal 3.9 per cento al 2.6 per cento 
mentre quelio dello Stato e salito 
dal 16 al 20 per cento. 

Sono aumentate le spese quin
di. e sono calate le entrate. Ecco 
una ragione-chiave del deficit. A 
cio si aggiungano i costi aggiun-
tivi di una politica governativa 
complctamente sbagliala. ha detto 

Iniziato il Convegno dell'EUR 

Si tenta un bilancio 

delta nuovu scuofa media 
Le relazioni dell'on. Brunetto Bucciarelli Ducci e del prof. Franco Fer-
rarotti - Difficolta e prospettive della riforma - Indicazioni discutibili 

La nuova scuola media per 1 
ragazn dagli 11 ai 14 anni, en-
trata m funzione U 1 ottobre 1963. 
ha ormai tre anni di vita: piu 
di mezzo miiione di studenti del
le terze classi stanno per affron 
tare gli esami di licenza. II mini-
stero della P.I.. dopo aver lascia-
to per tanto tempo msegnanu e 
scolari in balia di se stesst. In 
una situazione difficiUssima an
che sotto il profUo delle struttu-
re di base (edilizia. servia socia 
li. doposcuola. ecc.), ed essere 
spesso lntcrvenuto in senso auto-
ritario e burocratico. tenta ora 
un bilancio. 

La scuola per tutti in Italia: 
primo corwuniiro e prospetttve e 
il tema dei Convegno nazionale 
inaugurato ieri mattina a Ro
ma a\ Palazzo della Civiita del 
Lavoro all'EUR — presents fra 
gli altri. i president! del Consi
glio. Moro. del Senato. Merzago 
ra. e della Corte Costituzionaie 
Ambrosmi — dal nviusiro Gui 
(che lo concludera giovedi). Me-
glio tardi cbe mai. verrebbe vo-
gua di dire: ma. forse, non e'e 
iroppo da rallegrarsi neanche sot-
to quesio «5petu>: si tratta infalU 
di un'assemblea molto < selezio-
nata > (in prevalent, vi parte-
cipano funconan mimstenau, 
esponenti dei Centn Didatuci e 
dei cattolici Circoli della Didattt-
ca. ispettori e presidi). Eventua-
li proposte di mod;flea avanzate 
n q-jesia sede (ventilate. d*l re-
sto. da Gui) alia nforma del 
1962 andramo per ci6 valu'-ate 
con circospezione. 

Ieri mauina. «itan:o. si sono 
avute le prime due relazioni ge 
nerah: dei presidente della Ca
mera. on. Brunetto Bucciarelli 
Ducci. su CosUtuzione e scuola 
media, e del professor Franco 
Ferrarotti. ordinario di Sociolo-
ffia alia Facolta di Magistero 
dell'Universita di Roma, su La 

scuola media come fatiore di cul
tura. di democrazia e di socialitd. 

Bucciarelli Ducci ha affermato 
che La scuola nata dalla riforma 
istituzionale del 1962. ispirata co
m'e ai prtncipi della obbligatorie-
la. della graluita e delTunicild 
(prxicipi. giovera tuttavia sotto-
hneare. che ancora sono lontam 
da un'attuazione effettiva). rap-
presenta una « flliarione diretta > 
della Costituzione la quale ga-
rantisce 1'uguaglianza e la panta 
fra tutu i cittadni. nella Re-
pubblica fondata sul lavoro. D 
presidente della Camera ha in-
sistito sul carattere non selettivo 
della nuova scuola ed ha prospet-
tato ropportunita di un prolun-
gamento dell'obbligo oltre i 14 
anni. 

Due punti della relacone deik) 
on. Bucciarelli Ducci. peraltro. 
appaiono, quanto meno. assai di
scutibili. La soUoimeatura. cioe. 
della scelta culturale di fondo 
cbe isp-.rerebbe la nuova scuola 
e che finirebbe, implicitamente. 
per identiflcarsi nel personalismo 
cattolico (che m'.ende appunto la 
c persona > in termini di valon 
astratti. astorici. moralisuci). e 
del pluralismo (che legiuima la 
esistenza di scuole private a ca
rattere confessionale Ananziate 
dallo Stato). 

Ferrarotti ha atfrontato 11 tema 
del rapporto scuola -societa. la 
siitesi. schema tics mente questa 
e la tesi che ha esposto: anche 
la soaeta italiana sta diventan-
do una societa industnale di mas-
sa. Ma il processo non e indo.o 
re: e anzi. spesso. un processo 
iraumatizzante. D compito deila 
scuola. e deila nuova scuola me
dia xi particolare. e dunque quel
io di conaentire un riadattamen-
to £ocio-psico!ogico di massa. 
Tuttavia. perche cio fia possibile, 
b necessario rimettere in discus-
sione lo stesso conce'.to di cultu

ra. DaLTattuale cultura per le 
elites occorre arrivare ad una 
cultura di massa. adeguata alle 
esigenze nuove ed alle trasforma-
zioni. irreversibili. in atto. 

Ma se HI questa prima parte 
della relazione di Ferrarotti — 
espononte della tendenza « ammo-
dematnee» (laica) — possono 
individuarsi spunti utili. se vivace 
ed efficace e nsultata la polemi-
ca (non sempre. tuttavia. sufft-
cientemente esplicita) con le for
ze conflervatrici che operano nel
la scuola e fuori della scuola e 
con la figura «umanistico-reton-
ca > che ha caratteritzato l'< xt-
tellettuale tradizionale > italiano. 
I'altemativa proposta aU'arretra-
tezza della scuola e della cultu
ra va vista molto p:u critica-
men'e: « La vera fraUura di clas-
se — ha detto. fra I'altro. Ferra 
rotti. rivoLgendosi soprattutto agli 
educatori d'ispirazione marxisti-
ca » — corre oggi sul filo della 
competenza e del prestigio socia 
le. Ce chi sa e chi non sa: la 
proprieta non e piu, di per se, 
fonte di potere >. Dawero? E" 
difficile, a questo punto. presan-
dendo cioe dall'analisi dei rap
porti di produzione, dalla divisio-
ne in classi della soaeta. che to 
sviluppo tecnoSogico non cancella 
certo nei paesi di capitalismo 
avanzato. polemizxare. come pure 
Ferrarotti ha teotato. contro la 
t concezione tecnocratica ». Non 
e. infatti. in dennitiva. anche la 
sua. una proposta d'integrazione 
nel sistema capitalistico? 

Nel pomehgg.'O sono state tenu
re comun:cazioni sul doposcuola. 
Ie classi di aggiomamento e le 
classi differenziaLi ed e iniziata 
La discussione. 

Sta mane j lavori riprendono con 
le relazioni dei professori Lam 
bcrto Borghi e Aldo AgazzL 

Mario Ronchi 

Borsari. Si sono flnanziati esa-
geratamente mutui per consenti-
re i pareggi; si e avuta la stret-
ta creditizia imposta tramite i 
nuovi criteri fatti adottare dalla 
Cassa deposit! e prestiti. Si ha 
il ritardo enorme o la cancella-
zione di fatto dei debiti dello 
Stato verso i comuni. Vi e il ri
tardo dell'iter burocratico dei bi
lanci comunali. 

La crisi della flnanza locale, 
cioe, e effetto di precise scelte 
errate del potere centrale a tutti 
i livelli: e effetto della mancata 
programmazione: e effetto del 
rinvio della riforma regionale: 
e effetto inflne del rifluto a im-
boccare una diversa strada di 
politica economica. Borsari ha 
concluso chiedendo che si ponga 
sgllecitamente mano alia nuova 
legge comunale e provinciate per 
il potenziamento delle autonomie 
locali. nel quadro deLTattuazione 
delle Regioni e della generate 
riforma dello Stato. 

II compagno ACCREMAN nel 
corso del suo intervento ha rivol-
to una decisa accusa al governo 
per la mancata abrogazione del 
codice fascista di P. S. Accreman 
ha brevemente rifatto la storia 
dei tentativi di riforma in questo 
dopoguerra per quanto riguarda 
il codice stesso. Nel 1948. mini
stro dell'interno Scelba. fu pre-
sentato un primo prpgetto di legge 
di riforma del codice di P. S. e 
Scelba stesso dichiaro al Senato 
che il progetto sarebbe stato ap-
provato entro l'anno. II Senato 
in effetti lo approvd in otto gior-
ni ma poi. giunto alia Camera, il 
progetto fu insabbiato e il suo 
c studio s affldato ad un comitato 
presieduto dall'on. Spataro. Delia 
progettata riforma non si trovd 
piu traccia .fino alia fine del 1953, 
quando decadde con la fine della 
legislature. Nella seconds legisla
ture venne presentato alia Came
ra un secondo progetto che prese 
il nome da Fanfani. Purtroppo si 
trattava di un progetto che peg-
giorava largamente quelio scel-
biano in quanto non includeva 
nemmeno l'abolizione del famoso 
art. 2 che. come e noto concede 
ai prefetti di assumere. ogni 
qualvolta lo ritengano opportune 
la decisione di sostituirsi a qua-
lunque legge dello Stato. 

Dopo l'abbandono anche del 
progetto Fanfani (e questa fu 
una fortuna) comincid ad inter-
venire la Corte Costituzionaie col 
dirimere cause circa la costitu-
zionalita di alcuni articoli del co-
dice. 

Nelle cause davanti alia Corte 
Costituzionaie, il governo. ha 
sempre assunto la piena difesa 
del codice di P. S. dcH'epoca fa
scista. sostenendo addirittura. in 
polemica con la Corte stessa. che 
questa ultima non poteva giudi-
care su leggi successive alia sua 
costituzione. Accreman e quimii 
passato ad esaminare l'azione de
gli attuali governi di centro-sini
stra che nelle intenzioni dicono 
di voler eliminare i difetti delle 
passate gestioni centriste. A que
sto punto, l'oratore e stato ripetu-
tamente interrotto. addirittura 
con accenti esagitati. dal sottose-
gretario CECCHERINI il quale. 
ncll'informarlo die un comitato 
di tre sottosegretari ha appena 
concluso i suoi lavori per la pre-
parazione di un nuovo progetto di 
riforma del codice. ha usato ter
mini scorretti e toni tanto ecci-
tati da dover essere formalmente 
richiamato dal presidente di tur-
no deH'assfmblea. il compagno 
PERTTNI. 

Accreman ha quindi denunciato 
nuovamente la gravita della sus-
sistenza dell'articolo 2 del codice. 
la gravita del capitolo relativo 
alia c schedatura > e infine quegli 
articoli che hanno permesso. an
cora recentemente. di denunciare 
i pubblici dipendenti (ferrovieri. 
vigili uTbani. ecc.) che hanno 
scioperato. 

Awiandosi alia conclusione. 
l'oratore ha denunciato tutte le 
violazioni della linea di appli-
cazione della Costituzione corn-
piute da tutti i governi fino ad 
oggi. compresa la mancata pre-
parazjone della legge sul referen
dum, la non attuazione delle Re
gioni. ecc, Siamo ancora — ha 
detto Accreman — a quelio che 
Nenni. un tempo, quando non era 
ancora vice presidente del Con
siglio, defini\a lo Stato debole 
con i pntenti c prcpotente con i 
deboli. 

U. b. 

Indagini nelle 
bonche della 
commissione 

antimafia 
PALERMO. 28 

Gli onn. Biaggi e Nicosia, e 
il senatore Adamoli. che fan-
no parte del comitato di inda-
gine sulle concessioni di ere 
dito. sono giunti a Palermo 
per una inchiesta predisposta 
dalla commissione parlamen-
tare antimafia. 

A Palermo e a Trapani. pren-
deranno contatti con i princi-
ptli istituti di credito dellisola. 

Chiesto ('intervento della commissione 

parlamentare 

Denunciato la estrema 
faziositd della RAI-TV 
La grande manifestazione unitaria per il Vietnam ridot-
ta dalla televisione a un qualsiasi comizio domenicale 

Una protesta contro l'atteg-
giamento fazioso mantenuto 
dalla RAI-TV in occasione del
la grande manifestazione pa-
cifista di piazza del Popolo. 
6 stata indirizzata dai compa-
gni on. Sergio Scarpa, Mauri-
zio Valenzi. Davide Lajolo. Otel-
lo Nannuzzi, Rossana Rossan-
da, Vittorio Vidali, Carlo Fran-
cavilla e Remo Salati alln com
missione parlamentare di vip-
lanza sulle teleradio diffusioni 

Dopo aver ricordato che al
ia manifestazione avevano ade-
rito partiti politici. organizza
zioni di massa e sindacali. gio-
vanili, culturali, e che in piaz
za del Popolo hanno parlato ot
to personality appartencnti a 
diverse fnr7e pnlitiche e sono 
stati letti messaggi di La Pira 
e di Bertrand Russell, la lette-
ra afferma: « La Radio e la 
Televisione italiana si sono 

comportate nei confronti di ta
le manifestazione con una fa
ziositd che ha pochi preceden-
ti nella storia dell'ente radio-
fonico italiano >. 

«Parecchie trasmissionl dl 
giornali-radio hanno dedicato 
cenni di pochi secondi ad essa 
solo per deflnirla "comunista". 
La trasmissione "Cronaca dei 
partiti" di domenica sera, alle 
ore 20.30. ha dedicato a tale 
manifestazione una breve cita-
zione per dire solamente che 
vi hanno parlato gli on.li Alica-
tn. Luzzatto. Santi fdcfinlto. an-
ziche membro della Direzione 
del PSI, come appartenente al
ia minoran?a di quel partito) e 
il prof. Antonicelli ». 

< L'omissione. nella citazione. 
degli altri qunttro orntori 6 di 
una faziosita cosl evidente che 
deve snllevare In sdegnata pro-
testa di tutta la commissione 

Le conclusioni del convegno 

dell'UNIA a Milano 

Fitti: netta 
opposizione al progetto-ponte 

del governo 
Le relazioni degli onorevoli De Pasquale (PCI) 
e Cucchi (PSI) • Nessuno sblocco senza aver pri

ma stabillto per legge I'equocanone 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

71 30 giugno prossimo. come e 
noto. scadnno le norme che re-
golamentano la questione dei fit
ti e degli sfratti e nulla lasciq 
prevedere che. per quella data. 
sia varata una legge che assi-
curi agli affittuari un equo ca-
none e che li garantisca da 
sfratti arbitrari. E' un problema 
che interessa milioni rfi cittadini 
di tutta Italia e in particolare 
gli ahitanti delle grandi cittd che. 
se non si regolamenta la materia. 
tra due mesi si troveranno di 
fronte ad aumenti insopportabili 
dei fitti e. se non accctteranno di 
pagarli, alio sfratto. Di qui Vim-
portanza del convegno svoltosi a 
Milano per iniziativa dell'Unione 
nazionale inquilini e asseonatari, 
dl quale hanno partecipato rap-
presentanti delle piti importanti 
cittd del Centro-Nord. per discu
tere sul tema « La lotta per l'e-
quo filto e la giusta causa degli 
sfratti ». 

Due relazioni — quella dell'on. 
Pancrazio De Pasquale. presi
dente dell'VSlA e vice presiden
te della speciale commissione 
parlamentare fitti. e quella del
l'on. Angcln Cucchi. della presi-
denza dell'VSlA — e i numerosi 
interventi hanno sottolineato la 
groritd della situazione e la ne-
cessitd di una mnbilitazionc di 
tutti gli interessati. 

II compagno De Pasquale. in 
particolare. ha sottolineato che 
Vesistenza di una commissione 
speciale del Parlamento. incar'v 
cata di varare una legge che re-
golamenti lo questione dei cano-

Partita la 
delegazione 

del PSIUP al 
XXIII del PCUS 

E" partita ieri per Mosca la 
delegazione del PSIUP al XXIII 
Congresso del PCUS. composta 
dai compagni Tu'Jio Vecchietti. 
segretario del partito e AJessan 
dro Menchinelli delia D.rezione 
AH'aeroporto di Fiumicino. dove 
la delegazione e stata salutata 
dai compagni Valon e Scarmne 
il compagno Vecchietti ha fatto 
ai giornalisti la seguente dichia-
razione^ 

c U XXm Congresso del PCUS 
assume un particolare valore nel
l'attuale momenta Oltre ai pro
blemi interni. a commciare dal 
k) sviluppo e dal r:ord:namento 
economico particolarmente tm 
portanti anche per le pers;sten:i 
difficolta in agncoltura. vi sono 
quelli rifuardanti la democrazia 
socialista per porta re avanti in 
ogni campo con mag£;«re forza 
le decision! del XX Congresso. 
- c Ma grande importar.za hanno 
i problem! internatonalL 0 Con
gresso del PCUS si apre mentre 
sono ancora tontane le prospet
tive di pace nel Vietnam. L'tm-
penalismo amencano e sempre 
aggressivo. La situazione euro-
pea va mutando per la crisi del
la NATO. Non solo I' Indonesia. 
ma anche numerosi Stati afnea-
ni tono caduti nelle mam dei 
militari 

< Inflne I* assenza della Cina 
dal Congresso del PCUS prova 
che i rapporti sovietico-cinet! si 
sono aggravate - La - Cina conti-
nua nella sua erronea politica. 
malgrado i rovesa che essa ha 
subito in quest! ultimi tempi so
prattutto nel Terzo Mondo. -

cL'insieme di questi problemi 
dara al Congresso del PCUS una 
particolare importanza per fat-
tuazione della politica di lotta 
contro 1' imperialismo e per la 
coesistenza pacifica >. 

ni e degli sfratti. dimostra che 
ci si e resi conto che non si pud 
continuare con provvedimenti di 
emergenta. Per questa ragione e 
preferibile che. in luogo di prov
vedimenti affrettati. si giunga 
ad una nuova proroga delle leg
gi esistenti in materia di fitti e di 
sfratti, per dar modo al Parla
mento di varare una legge che 
affronti alobalmetite il problema. 
Per questa ragione — inoltre — 
il parlamentare comunista ha sot
tolineato Vopposiz'wne dell'VNlA 
al progetto ponte governativo che. 
secondo le indiscrezinni trapela-
te. abolendo il divieto agli au
menti previsti nella legge del '63 
e abolendo il blocco dei fitti per 
i contratti stipulati prima del 
1947. si ridurrebbe ad essere un 
ponte lanciato verso la specula-
zione immobiliare. 

De Pasquale ha ricordato che 
giacciono in Parlamento numero
si progetti di legge per la rego-
lamentazione del problema e che 
su almeno un punto c'£ Vaccordo 
dei piu importanti gruppi politi
ci: quelio della neressitd di una 
reoolamentazume definttiva. I co-
munistl. come si sa. propongono 
una regolamentazione dei fitti an 
ganciata alle dichiarazioni di ren-
dita catastale rivalutate: i socia
listi propongono un riferimento 
ai valori capitali degli alloggi con 
tassi fissi d» remunerazinne. 1m-
porlante e comunque che si qa-
rantiscano gli inquilini dalla spe-
culazione. che si imoediica ai 
padroni di usare lo sfratto come 
strumento di ricatto per ottenere 
aumenti indiscriminati. 

lmporlante. soprattutto. e l'a
zione degli inquilini e delle loro 
organizzazioni. 

Sulla necessitd di una mobili-
fazione di massa ha convenuto 
anche Von. Cucchi. il quale nella 
sua relazione ha sottolineato la 
complessitd del problema Jl de 
putato socialista ha esprexxo la 
propria opposizione e quella del 
suo partito al progetto ponte go 
vernativo di cui si parla in que
sti oiorni ed ha suggerito sulla 
opportuniiii di una mohilitazione 
«-TO quelio che non si vuole». 
perche questa I Vesigenza im
mediata. < Quelio che non si vuo
le — ha detto Cucchi — e una 
liberalizzazione del mercato del
le locazioni. sia pure graduate: 
quelio che si vuole e su cui si 
pud discutere c la liquidazione 
del blocco degli affitti. ma con 
una disciplir.a organica e razio 
nale*. 

Tutti gli interrenuti hanno po\ 
convenuto sul fatto che ft" pro-
getto-povte. almeno nelle linee 
prospettate da certa slampa in-
teressata. aprirebhe la via alia 
rpeculazione. lascerebbe gli in
quilini senza difesa e non con-
trihuirebhe assolutamente a *to-
nitlcaret il settore deU'edilizia. 
che e in crisi perche e stato la
nciato in balia della speculazionr. 
xenza i necessari interventi del 
aoterno. 

Sull'opportrmitd di una mohili
tazione di massa per I'equo ca-
none e contro gli sfratti si sono 
prommciati i rappresentanU delle 
organizzazioni sindacali operaie e 
qveUi degli artigrani e dei com-
mercianti. In particolare Casadin. 
della CdL di Milano rienrdando 
le manifestozioni aid effettuate 
dai lavoratori milanesi per Tequo 
offitto. ha detto che f sindaeafi 
devono preoccuporsi delle eondi 
zioni dei lavoratori non solo nel 
la fahbrica. ma anche fuori di 
qvesta. ' 

AI convegno che e stato pre
sieduto dal doff, \jeone Beltrami-
ni. assessore al Comune di \U 
Urno. erano presenti Von. P'ma 
Re. Von. SpaanoH e Von. Albizza-
ti. il sen Maris, i rappresentanU 
delle CdL e deUVSIA di Torino. 
Bologvo. Pacia, Vlcenza. Berga
mo. Brescia. Mantova, Varese. 
Trieste. Genova. Roma. Modena. 
rappresentanU delle. Union! &rfl-
giani e di numero*e Federazioni 
crmimiste e socialiste dcll'ltalia 

4 scttentriar.nle. 

parlamentare di vigilanza. Ag-
giungeremo la citnzione di un 
dettaglio che da I'idea della ve-
lenosita del dirigenti della RAI 
TV. Mentre, come si e detto. in 
piazza del Popolo e in gran par
te del vicino pin??ale Flaml-
nio si ammassavano circa cen-
tomila persone. le teleenmere 
hanno mostrato al pubhlico so
lo un breve tratto delle adia-
cenze dj piazza del Popolo. che 
appariva semideserto e bnttuto 
dalla pioggia ». 

«Ci consenta la Presldema 
di tomnre un istante sulla in-
novazionc intrndnttn per I'occa-
sione dalla RAI-TV. nella defl-
nlzione dei protngonisti della 
politica italiana. indicanclo Ton. 
Santi come appartenente ad 
una certa corrente del PSI. 
Non si pud fare a meno di 
nntare al rigunrdo che non 
abbiamo mni visto nel presen-
tare dalla TV gli uomini poli
tici Holla DC come appartencn
ti alle correnti dnrotee e mo-
rotee o di Forze Nuove e vin 
dicendo. e nepptire. nella stes
sa trasmissione di ' Cronachc 
del partiti " nbbinmo ticlito de
finire Ton." Brodolini del PSI 
come appartenente all'ala " de-
martiniana ", In quale ha del 
l'unificazione sociaklemocratica 
(oggetto della trasmissione) una 
concezione diversa da quella 
dell'ala nenniana >. 

c In sostanza soprattutto dob 
biamo farle nota re che la ma
nifestazione di ieri a Roma pe>" 
la pace nel Vietnam e stata la 
piu grande giomata. non solo. 
ma probabilmente la pifi gran
de manifestazione politica a\ n 
tasi in Italia da alcuni anni a 
questa parte. E' quindi chiarn 
che doveva occupare la parte 
prima e maggiore delle tra-
smissioni del telegiornale e dei 
giornali-radio. Come abbiamo 
detto. 6 stata invece conflnata 
nella trasmissione di "Cronachc 
dei partiti". Ma non basta: tale 
trasmissione e stata inoltre oc 
cupata per tre quarti da una 
ampia intervista con Ton Bro
dolini del PSI. lasciandn poi 
alia manifestazione di cui ab
biamo flnora parlato ed ai co-
rriizi dnmenicali dei pnrtiti un 
brevissimo spazio dove tutti 
questi avvenimenti sono stati 
accomunati con un tempo di 
qualche minuto ciascuno. 

«Dobhiamo ricordare alln 
Presidenza che la trasmissinno 
"Cronache dei partiti" 6 stata 
voluta dalla nostra commissio
ne per fare il resoennto dome
nicale dei piu importanti comi-
zi pubblici. tenuti da tutti i 
partiti. La Direzione della RAI 
TV 6 venuta perd trasformando 
a proprio piaclmento tale tra
smissione, destinandola a let-
ture di articoli di fondo di gior-
nali democristiani. oppure alia 
organizzazione di dibattiti a due 
fra esponenti politici (domenica 
20 marzo tra gli on li Valori e 
Cariglia) e infine alia realizza-
zione di interviste ad esponenti 
politici (appunto ieri 27 marzo 
all'on. Brodolini). 

« Dobbiamo ripetere che que-
ste iniziative della Direzione 
della RAI-TV sono scopertamen-
te rivolte a sopraffare le deli-
berazioni della nostra commis
sione. Basta rienrdare quanta 
fatica e cos tat a il giusto dosag-
gio in " Tribuna politica " del
le trasmissioni di " dibattito a 
due M e delle *' conferenze stam-
pa " degli esponenti dei partiti 
per comprendere che la dire
zione della RAI TV organizzan-
do a propria scelta altri dibat
titi ed altre conferenze-stampa 
muove esplicitamente a sower-
tire quel giusto dosaggio tanto 
studiato. facendo parla re quan
do credo i partiti politici chc 
crede. sui temi che essa prefe-
risce. 

t La questione e di tale gra
vita che puo indurci alle piu se
vere docisioni qualora la Pre
sidenza della commissione mo-
strasse di non saper assicurare 
un minimo.di correttezza nel 
rapporti fra la commissione 
stessa e la Direzione deU'ente 
radiotelevisivo >. 

I I compagno 
G. Pojetto 

nella RAU in 
Australia e India 
E" partito len per il Cairo U 

compagno Giuliano Pajetta. mem
bro del Comitato Centrale e Vict 
presidente della Commissione 
Esten del Senato. 

A salutarlo. all'aeroporto dl 
Fiumicino. si sono recati i com
pagni Sandri. membro del C C. 
e vice responsabiJe della Sezio-
ne esten del PCI e Paolo DKK 
dati. 

II compagno Pajetta si tratterra 
neila Kepubblica Araba Un;ta 
per alcuni gtornt per co^oq n 
con esponenti dell'Un;one Sociali 
sta Araba e con altre pcrsonanta 
politiche. 

Egli proseguira qu*idi alia vol 
ta dell'Australia dove partt'Cipe-
ra nella sua qualita di Vice I'.e-
sidente del Gruppo Italiano .1rl 
I'Umone Interparlamcntare alia 
sessione primavcnle annuale del
l'Unione Internazionale che avra 
luogo a Canberra ai primi di apri-
le. Durante il suo viaggio il com
pagno Giuliano Pajetta si trat
terra anche in India e in altri 
paesi del Sud Est Asiatic*. 

m 
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// barbaro assassinio del compagno Carmine Battaglia 

Taviani ammette: «Si tratta 
di un delitto maf ioso » 

E la prima affermazione ufficiale in questo senso fafta dal ministro alia Camera dopo il vigoroso 
intervento del compagno on. De Pasquale - I'oratore comunista aveva denunciato le intimida-
ziom compiute confro i contadini della zona - L'indagine su 5 omicidi consumati tra il '55 e il '63 

H compagno on. De Pasqua
le, in un teso e appassionato 
intervento nel corso del dibat-
tito sul bilancio dell'Interno ie-
ri a Montecitorio. ha chiesto 
al ministro Taviani un'esau-
riente risnosta sul « delitto vi
le, oscuro della mafia contro 

il nuovo martire del sanguino-
so e Iuminoso cammino del po-
polo lavoratore siciliano: l*as-
sassinio di Carmine Battaglia, 
« assessore socialista >. Nel ri-
spondere, il ministro Taviani 
non ha potuto dare spiegazioni 
precise sul delitto stesso dato 

L'indagine si appunta 

sugli agrari 

Serrati interrogatori 
al sospetto mandante 

del delitto mafloso 
l' in stato di fermo da 4 giorni - La CGIL chiede 
un vitalizio per i familiari dei 60 contadini e diri-
genti popolari uccisi dalla mafia nel dopoguerra 

Dal nostro inviato 
TUSA (Messina). 28 

II ricco proprietary di ar-
niLiiti, Biagio Amala, che gia 
da quattro giorni si trova in 
stato di fermo come sospetto 
mandante dell'assassinio dcl-
Tassessore comunale sociali
sta Carmine Battaglia. e da 
parecchie ore — mentre tra-
smettiamo — nuovamente sot-
toposto a stringente interro-
gatorio da parte del Procura-
tore della Repubblica di Mi-
stretta, dottor Fischietti, e del 
colonnello dei carabinieri De 
Franco. 

Ancora stascra, dunque, la 
' chiave del delitto resta per 
gli inquirenti quella che le or-
ganizzazioni popolari avevano 
indicato sin da giovedi scorso: 
le lotte dei pastori e dei brac-
cianti di Tusa e di Castel di 
Lucio per estromettere gli 
agrari parassiti e i loro sgher-
ri mafiosi dal feudo Foieri che 
era divenlato. nell'inverno scor
so. patrimonio esclusivo di due 
cooperative contadine. 

Di queste lotte. infatti. si 
, conoscono ormai bene i prota-

|'%! gonisti: da un lato i lavora-
A| tori agricoli e gli animatori 
jif delle cooperative (tra i quali 
p* era appunto Carmine Batta-
S« glia). dall'altro il c Commen-
||.i datore > Giuseppe Russo e il 
$(i suo luogotenente-socio. Biagio 
33 Amnta. Russo e il piii grosso 
$ | agra r io e armentista della va-
Mfsta zona dei Nebrodi: provie-

,Wt ne da una tradizionale zona 
f? mafiosa del pnlermitano c. 
i&k insieme ai fratelli. si e fatta 
j p nel messinese una colossale for-
;£* tuna grazie agli aceanci enn 
££Tente di riforma (che stipen-
p dia uno dei Russo come eesto-
*|fre di un'azienda che doveva 

+J-- esserpli esproprintal). con la 
i^ 'Forestale . con le banche. e so-
1 P?:prattutto con la DC. di cui e 

w i l riennnsciufo capoelrttore del-
f^la vasta area che gravita su 
feS'Sant'Agata di Mih'tcllo. nunvo 
$ luosro di ritrovo. da qualche 
il-tempo. dei pin bei nomi della 
^"tnafia sieiliana. e di quella del 
gipalermitano in particolare. 
^ j* Ottenendo qualche anno fa 
sdjl in affitto il feudo Foieri — 
jE terra in collina. e quindi pre-
x tiosa per fare svernare i pro-
&pr i armenti e quelli del suo 
& Joprastante Biagio Amata — 
^ Giuseppe Russo aveva com-
C| jdotato un formidabile ciclo di 
?j •fruttamento di pascoli e di 
l^jgreegi che. dalla pmspetti\a 
^ • e l l a gestione collettiva del 

feudo da parte dei contadini. 
Hschiava di rice\ere un colpo 
jfcoltn duro. 
% Se il « commendatore » t rac-

<Cla i l solco. e Biagio Amata 
•» unmo brutale e senza scm-
pbli — che lo difende con le 
jpjinacce. con i soprusi. i ten-

ivi di incrinare la compat-
del movimento coopera-

o. le aperte minacce a Car-
ne Battaelia. Ma il punto d 
prio questo. Se Russo ha 
ufo fare da padmne nolla 
a per anni e anni. questo 

perche la riforma aeraria e 
ta sistematicamonte bloc 
a e svuotata. perche le pro 
te di trasfnrmazione avan 
e dai contadini sono state 
i volta respinte. perche sui 
rodi. come in tante altre 

trade della Sicilia. le con-
oni di vita e la struttura 
nomica sono rimaste quelle 
iite dacli aerari. E se anche 
ata I'ha fatta. sino a ieri . 

padmne. indi^turbato. 6 
che. proprio come i comu-
ti hanno sempre denuncia-

le operazioni antimafia si 
o troppe volte arenafe in 

rficie o ai fenomoni pin 
tn<n. senza affrontare che 
rado la complessa realta 
ranporti di clas^e sulto ter-
del sottile ma palpabilissi-
tessuto di compromissioni, 

loschi affari e intermedia-
i che soffoca lo s\iluppo 

civile della Sicilia. 
Di tutto cid e responsabile in 

primo luogo la DC. e in par-
ticolare quel gr.erno doroteo 
che ha realizzato sulla pelle 
della Sicilia il pateracchio del 
centro sinistra. Non bisogna 
dimenticare. infatti. che per 
il misero piatto di lenticchie 
di una fallimentare collabora-
zione governativa, la destra 
socialista ha. per esempio. su-
bito passivamente il rifiuto op-
posto dalla DC alia richiesta 
dell'opposizione di sinistra di 
portare avanti un'iniziativa 
antimafia dei poteri pubblicl 
regional]' giusto nei settori del-
l'agricoltura e degli enti lo-
cali. come stasera ricorda po-
lemicamente un'interpellanza 
sul delitto di Tusa presentata 
alPAssemblea regionale dal 
lombardiano compagno Taor-
mina. 

Del resto. sempre stasera al-
I'Assemblea. non pochi singo-
lari accenti si sono colli nei 
discorsi pronunciati durante la 
solenne rievocazione del sacri-
ficio del compagno Battaglia. 
Hanno parlato il socialista Len 
tini. il socialista unitario Ge-
novese. il comunista Prestipi-
no. i democristiani Minceroli 
e D'Angelo. il presidente della 
Reginne Coniglio e il presiden
te dell'Assemblea. Lanza. 

Battaglia — ha detto Prestl 
pino — non vuole essere com-
mrmorato. vuole essere ven-
dicato. Ma da chi. e con quali 
strumenti? 

A parte Prestipino e Gen(»-
vese. bisogna onestamente di
re che una risnosta chiara non 
6 venuta dall'Assemblea. n 
prrsidente della giunta di go-
verno. addirittura. proprio lui 
che ha responsabilita di primo 
piano nell'affossamento delle 
indagini di pertinenza della 
Regione. ha ammesso tranquil-
lamente che la mafia esiste. 

Fraltanto. la segreteria re-
cionale della CGBi. ha deciso 
di farsi intcrprete del cordo-
glio dei lavoratori siciliani per 
l'assassinio di Carmine Batta
glia. proponendo ai gruppi 
parlamentari rappresentati al-
I'Assemblea. di elaborare due 
provvedimenti legislathi: con 
il primo si destina un vitalizio 
mensile ai familiari dei 60 con
tadini e dirigenti popolari uc
cisi dalla mafia nel dopoguer
ra: con il secondo si stabilisce 
che in ogni comune che abbia 
avuto vittime della reazione 
anticontariina. sorga. a spese 
della Regione. una stabile ini-
7iativa culturale (bibliotcca. 
circolo. ecc). 

Giorqio Frasca Polara 

che, ha detto. il sottosegreta-
rio socialista all'Interno Ama-
dei — inviato sul luogo — non 
ha ancora potuto mandare un 
dettagliato rapporto. 

Comunque. Taviani — e si 
tratta della prima ammissione 
ufliciale in tal senso — ha det
to in termini nettissimi che 
«indubbiamentc tutto fa rite-
nere che per quanto riguarda 
quel delitto si tratta di un'azio-
ne di tipo politico e mafloso >. 

Affermazione preziosa. che 
deve definitivamente convince-
re gli organi inquirenti a ri-
volgere in un'unica e precisa 
direzione le loro indagini. 

In quale direzione? Lo ha 
spiegato bene il compagno De 
Pasquale che ha ricordato I'an-
tica. drammatica lotta condot-
ta fin dal lontano 1945 nelle 
zone dei monti Nebrodi e delle 
Caronie da tutte le forze po 
polari unite contro la «mali.i 
dei pascoli » raccolta. in quelle 
zone, quasi tutta nel partito 
della DC. Sono questi gli as-
sassini del compagno Batta
glia, ha esclamato De Pa
squale, che quindi ha ricor
dato i precedenti del delitto. 
le intimidazioni successive con
tro la cooperativa di Tusa. for-
mata da contadini comunisti. 
socialisti. cattolici. colpevoli 
soltanto di volere — legge alia 
mano — sottrarre al feudo di 
Giuseppe Russo di Sant'Agata 
Militello i pascoli aviti. 

Fatta la storia di questo per-
sonaggio politico, il commen-
dator Russo. stretto parente 
dell'ex deputato democristiano 
Di Napoli, il compagno De Pa
squale ha espresso la sua sod-
disfazione per il fatto che su-
bito le indagini si siano mos-
se in quella direzione. 

Occorre oggi che giustizia 
sia fatta e che sia fatta subi-
to — ha esclamato De Pasqua
le —; occorre dare un esempio 
perche finisca la intimidazio-
ne dei contadini della zona. 
Per quale motivo — ha det
to De Pasquale rivolgendo al-
cune precise accuse al gover-
no — la schedatura dei mafio
si chiesta dalla Commissione 
antimafia non 6 ancora com-
piuta? Forse, e dico « forse », 
se si fosse proceduto celere-
mente alia schedatura. oggi 
Carmine Battaglia sarebbe 
vivo. 

De Pasquale ha quindi of-
ferto tre nuove «notizie > al 
ministro Taviani a dimostra-
zione del fatto che il governo 
non appoggia in alcun modo la 
lotta che i contadini di tutti i 
partiti politici stanno condu-
cendo in Sicilia: 1) negli stes-
si giorni in cui la mafia ab-
batteva Battaglia. I'lspottora-
to all'agricoltura di Messina 
blnccava il piano di trasfor-
mazione del feudo Magaito 
(attiguo al feudo Foieri dove 
era sorta la cooperativa di 
Battaglia) perche mancava. 
niente di meno. che... il nulla 
osta del proprietario: 2) la fa-
miglia di Giuseppe Russo ar-
rivo in provincia di Messina 
aH'epoca fascista. in qualita 
di € campiere » nel feudo Mon 
galaviti e Botti. L'ente di co-
loniz7azione fascista affidd al 
fratello di Giuseppe Russo la 
carica di direttore del feudo. 
TERAS confermd il Russo nel 
la carica che egli detiene tut 
tora a danno delle cooperative 
di trasformazione che tentano 
di sorgere nella zona: 3) San
t'Agata di Militello d la sede 
principale di Giuseppe Russo 
Ebbene. in quel paese fu man 
dato. tempo fa. al confino il 
c gobbo di Godrano > (Lorello 
Salvatore) capomafia che poi 
pubblicamente ostentd vincoli 
di amicizia col Russo. del qua
le era ospite abituale. Quale 
sara. in quel paese. la fidu-
cia dei contadini nella legge 
e nella sua forza contro la 
mafia? — ha chiesto De Pa 

squale. 
De Pasquale ha concluso in-

vitando i compagni socialisti, 
compagni delle piu dure lotte 
contro la mafia, dal dopoguer
ra a oggi. a far sentire. oggi 
chi sono al governo. tutto il 
loro peso pretendendo la pu-
nizione dei colpevoli e una 
azione politica ed economica 
decisa. che sradichi. con la ri
forma agraria. le basi sociali 
stesse delle classi reazionarie 
che armano la mafia. 

Taviani, nella risposta, ha 
affermato la < ferma e solen
ne volonta del aoverno e sua >. 
di stroncare il fenomeno ma
floso. 

Taviani ha anche offerto una 

nunciando che proprio ieri 1'al-
tro si e conclusa una lunga in-
dagine su una serie di delitti 
che erano rimasti impuniti e 
che erano relativi agli anni 
fra il "55 e il '63. Si tratta di 
cinque omicidi. 3 tentati omi
cidi. 4 ferimenti (fra cui quel-
lo di Luciano Liggio che segui 
ad uno scontro fra bande). II 
successo delle indagini (40 ar-
rcsti) e stato dovuto alia rot-
lura che si e avuta per la pri
ma volta — ha detto il mini
stro — della tradizionale omer-
ta che copriva finora gli assas-
sini. Taviani ha fornito anche 
altri dati sugli effetti della 
massiccia operazione di polizia 
condotta secondo le indicazioni 
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< primizia > alia Camera, an- I della Commissione antimafia 

MOSCA — Un modello della stazione spaziale « Luna 9 > & stato esposto al museo delle conquiste economiche sovietiche, 
nel padiglione spaziale. II modello naturalmente ha suscitato un vivo interesse tra i visitatori che sono tra i primi uomini a 
vedere da vicino com'era fatta la capsula spaziale sovietica protagonista del sensazionale csperimento di a allunaggio dol-
ce •. L'impresa del • Luna 9 », com'e da tutti riconoscfuto, ha segnato una lappa decisiva nella marcia verso la conquista dal 
satellite. Nella telefoto: II modello del < Luna 9». 

A COLLOQUIO CON I GIOVANI REDATTORI MILANESI | 

Palestra di democrazia 
i giornali di istituto 

La collaborazione e aperta a lutti, indipendentemenle dalle loro opinion! - Gli sfudenti non vogliono che i loro fogli inferni dipendano 
dall'umore della presidenza deH'isfilufo - Rivendicano il riconoscimenlo giuridico delle loro associazioni a caratfere unitario 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

AI centro dello scandalo del 
€Parini» c'i un giornale in-
terno di istituto: La Zanza-
ra. E' su questo foglio stu-
dentesco che £ stata pubblica-
ta Vormai nota inchiesta sul
la condizione della donna in 
Italia. Ma cosa sono questi 
giornali, come sono redatti, 
chi sono i giornalisti che scri-
vono su di essi, qual e la loro 
funzione, quali sono gli argo-
menti trattati. quali sono gli 
ostacoli incontrati sul loro 
cammino? Queste le principa-
li domande che ho rivolto agli 
stessi protagonisti, ai redatto-
ri di questi giornali. Hanno 
accettato di incontrarsi con 
me Alice Cazzola (La Zanza-
ra) . Luca Pajetta (Mr. Gio-
sue). Antonello Boatti e Wal
ter Costantini (II Leonardo). 
Giuseppe Gioletti e Bruno Ba-
ra (II Sandrino). Renzo Ma
ria Zaffaroni e Vgo Leghissa 
(L'Incontro). e, inoltre, Lucia
no Battaglia, Mario Dragonet-
ti e Giulio Leghissa del Liceo 

scientifico * Einstein >. Questi 
ultimi tre studenti non rap-
presentavano un giornale per 
il semplice motivo che ancora, 
nonostante le loro richieste, 
non sono riusciti ad ottener-
lo. Sono tuttavia decisi a far-
lo uscire quanta prima e. 
quindi, la loro presenza & sta
ta tutt'altro che priva di inte
resse. 

Due parole su questi gior
nali. De La Zanzara si sa or
mai tutto e sara sufficiente ri-
cordare che d il gtornjle piu 
vecchio, piu anziano degli 
stessi redattori che lo scrivo-
no. essendo stato fondato su-
bito dopo la Liberazione, nel 
1945. 11 Mr. Giosue. il giornale 
del liceo classico < Carducci». 
e uscito per la prima volta nel 
1954. Anch'esso si 6 fatto co 
noscere in questi giorni, per le 
macroscopiche censure opera
te dalla presidenza dell'Istitw 
to. II Leonardo, che £ il foglio 
interno del liceo scientifico 
« Leonardo da Vinci >, £ sta
to fondato nel 1953; U Sandri 
no. del liceo classico « Alessan-
dro Manzoni 9. ha 17 anni di 

vita. L'Incontro, infine, £ il 
piu giovane di tutti, ha soltan
to due anni di vita, e si rivolge 
a un pubblico particolare, quel-
lo degli studenti serali. 

Vediamo ora quali sono le 
opinioni dei giovani redattori. 
Come £ giusto. la prima a 
prendere la parola e Alice, 
una vivacissima « pariniana >, 
simpatica e intelligente, che 
non ha certo bisogno di sol-
lecitazioni per dire la sua. «I 
nostri giornali sono molto im-
portanti — dice — per ti mo-
vimento studentesco. Sono gli 
organi dell'associazione inter
na di istituto. che ha caratte-
re unitario. E' una palestra a-
perta a tutti, a tutte le opinio
ni. Parlare di ideologia £ fuo-
ri luogo. 11 giornale £ il risul-
tato dell'opera di tutti gli stu
denti, a prescindere dalle loro 
opinioni. Ognuno scrive secon
do le proprie idee. 11 giornale 
£ libero e aperto a tutti y. 

€ All'inizio dell'anno — pro-
segue Luca Pajetta — abbia-
mo lanciato una parola d'or-
dine: impegno di tutti per un 
giornale nuovo. Volevamo che 

Dopo le dimissioni di Berutti 

1/8 maggio lelezione 

del nuovo presidente 

dell'Associazione magistrati 
Accolte le dimissioni del dr. 

Mario Berutti. il Comitato di 
rettlvo centrale dell'Associa
zione nazionale magistrati e-
leggera il nuovo presidente. 1*8 
maggio prossimo. Per quella 
data, infatti. il Comitato e sta
to convocato nuovamente. AI-
l'ordine del giorno sara la di-
scussione sulle dimissioni del
la Giunta. discussione inter-
rotta domenica sera quando 

j non era stato raggiunto alcun 
accordo. 

I quaranta giorni che sepa 
rano dalla prossima riunione 
del Comitato direttivo sono di 
grande impegno per i magi 
strati dell'Associazione. II so
da lizio. che pure raccoglie la 
parte piu avanzata della ma-
gistratura e che ha condotto 
molte battaglie neH'interesse 
della giustizia, e stato scosso 
dalle ultime vicende (in primo 
luogo dall'intervento del dottor 
Berutti presso il ministro del
la Giustizia per un'inchiesta di 
sciplinare sul pubblico ministe-
ro milanese. dr. Carcasio) che 
hanno permesso. attraverso un 
piu volte denunciato e costan-
te travisamento dei fatti e del
le intenzioni, una facile polemi-
ca da parte dei giudici della 
Cassazione. riuniti neU'Unione 
magistrati italiani. 

L'Associazione magistrati si 

| propone ora di uscire dalla de-
licata fase. ma si trova imme-
diatamente ad affrontare non 
facili problemi: mettere d'ac-
cordo le varie correnti sul no-
me del futuro presidente e 
arduo. come gia in passato e 
stato dimostrato: altrettanto ar
duo e "leggere una nuova 
Giunta o confermare la prece-
dente. Infatti 1'attuale Giun
ta si basa sui rappresentanti 
di due sole delle tre correnti 
dell'Associazione: Magistratu 
ra democratica. Terzo potere. 
Magistratura i.idipendente, I 
membri che fanno capo alle 
prime due correnti. dimetten-
dosi, hanno chiesto ai giudici 
di Magistratura indipendente 
di en tra re nella Giunta e di im 
pegnarsi a compiere un'azione 
comune per il raggiungimento 
di alcuni obiettivi vitali, quali 
la riforma del Consiglio supe 
riore della magistratura e del 
I'ordinamento giudiziark). non 
che la riforma dei codici in 
senso costituzionale. 

L'accordo chiesto da Magi 
stratura democratica e da Ter 
zo potere non e stato pero rag 
giunto. Ci6 non significa che 
non possa essere conseguito in 
futuro. Anzi e evidente che 
proprio su questa base 1'Asso-
ciazione magistrati potra ri-

trovare quell'accordo indispen-
sabile perche le battaglie gia 
iniziate possano essere porta te 
avanti. 

D caso della c Zanzara > ha 
messo in crisi non solo i ma
gistrati. come le prese di posi 
done e le polemiche sorte in 
ogni ambiente dimostrano. Ma 
la crisi potra rivelarsi positi 
va. perche se non altro avra 
costretto a prendere atto dello 
stato della giustizia e a corre 
re ai rimedi. E al di sopra del 
le polemiche questo e cid che 
I'Associazione tenta di fare. 

Delia < Zanzara > intanto og 
gi si parlera nella riunione del 
Consiglio superiore della ma
gistratura. Siamo ormai alia 
vigilia del processo ai ragazzi 
del Parini ed e quindi molto 
difficile che il Consiglio pren 
da una posizione sulla vicenda. 
Comunque. come ghistamente 
e stato rilevato. 1'eventuale de-
cisione di aprire un procedi-
mento disciplinare per accer-
tare se I'operato del dottor 
Carcasio sia stato piu o meno 
lecito non avrebbe alcuna in
fluenza sui giudici davanti ai 
quali il processo della < Zan
zara >. fissato per domani, 
mercoledi. si svolgera. 

a. b. 

il fliornale fosse di tutti, che 
tutti avessero modo di espri-
mersi. Non ci siamo fissati un 
vero e proprio programma. Per 
noi andavano bene tutti gli 
argomenti suscettibili di inte-
ressare gli studenti. II giorna
le doveva essere una verifica 
delle diverse posizioni. Tanto 
meglio, quindi. se su uno stesso 
argomento erano diversi stu
denti, magari di idee opposte. 
a scrivere ». 

«L'accusa che ci £ stata 
costantemente rivolta — dice 
Antonello Boatti — £ che il 
giornale sarebbe diretto da po 
chi. Per questo i nostri sfor-
zi sono sempre tesi ad allar-
gare la collaborazione. Mi sem-
bra di voter dire che qualche 
buon risultato. in questa dire
zione, lo abbiamo ottenuto. An 
che noi tendiamo a sviluppare 
il dibattito attorno a determi-
nati argomenti *. 

€ Noi cerchiamo di interes-
sare gli studenti — dice Bru
no Bar a — a problemi che non 
siano soltanto quelli dello ye-
ye: problemi di studio, di pro 
qrammi scolastici. E ancora: 
rapporti coi genitori, con gli 
anziani. Vinserimento dei qio 
rani nell'Universita, e cost 
via ». 

c // nosfro £ un giornale par. 
ticolare — dice Renzo Maria 
Zaffaroni — si rivolge agli stu
denti serali. I nostri sono let-
tori speciali. sono i parenti po-
veri della scuola italiana. E' 
gente che lavora, quella che 
legge L'Incontro. Proprio per 
questo. forse, i nostri let-
tori sono piu sensibili ai pro
blemi sociali. I "serali" sono 
gxa inseriti, infatti. nel mondo 
del lavoro. Ne conoscono le a-
sprezze. le inqiustizie. parted-
pano alle lotte sindacali. II 
nostro giornale £ naturalmen
te aperto a tutti. Unico co-
mun denaminatore: la fedelta 
agli ideali della Resistenza >. 

Parla ora Giulio Leghissa 
dell'* Einstein >: c Da noi non 
esiste ne il giornale n£ Vasso-
ciazione. Abbiamo cercalo di 
dor vita all'uno e all'cltra, Ab
biamo anche scioperato per 
questo, e certamente anche not 
riusciremo a dor vita a un no
stro giornale. Quello che ci in-
teressa £ stimolare U dialogo 
fra tutti gli studenti dell'istitu-
to e. piu in generale. fra not 
e gli studenti di allre scuole. 
comprese. naturalmente. le se
rali. Questo £ Vimpegno che ct 
siamo assunti». 

Vediamo ora quali sono gli 
argomenti di maggiore interes
se trattati da questi giornali. 
Ad Alice, che rappresenta La 
Zanzara. £ inutile chiederlo. 
La tematica £ molto vasta, va 
dalle inchieste sul latino nella 
scuola alle opinioni sulla guer-
ra nel Vietnam. Un gruppo di 
studenti del c Mamom * ha 
svolto un interessante studio 
sui problemi della fame nel 
mondo. Lo studio 6 stato pot 
pubblicato sotto I'eaida di no-
ve giornali di istituto ed £ stato 
diffuso in tutte le scuole, mi-
gliaia di copie a 100 lire Vuna, 
e U ricavato £ stato versalo 
alia FAO. 

Gli articoli che suscitano un 
interesse piu profo\tdo sono 
quelli legati ai problemi della 

nostra societa. Ho letto molti 
di questi articoli e mi sembra 
che Vimpegno e la serieta siano 
la nota dominante. E' difficile 
capire, leggendo questi gior
nali, il motivo che spinge al
cuni capi di istituto a frappor-
re ostacoli alia vita di questi 
periodici. Eppure quello della 
censura £ un problema di at
tualita. Al Mr Giosue. per e-
sempio, su 20 articoli che do-
vevano apparire nell'ultimo nu-
mero. 16 sono stati vietati e 4 
sostanzialmente modificati. Co
me si sa il giornale non £ 
uscito. 

Naturalmente ci sono anche 
presidi, come il prof. Daniele 
Mattalia per esempio, che guar 
dano a questi giornali con spi-
rito aperto, che vedono in essi 
un aspetto importante della vi
ta democratica della scuola. 
Ma si sa anche che il preside 
del * Parini » dovra apparire 
fra due giorni, assieme a tre 
redattori della Zanzara sul 
banco degli accusali. « Da not 
— dice Luca Pajetta — £ sta
to fissato un elenco di argomen
ti scottanti: politica, morale, 
religione. istituzioni interne al
ia scuola. personalita. Resta 
ben poco, come si vede. Quan
do si trattano tali argomenti, 
occorre presentare gli articoli 
dattiloscritti al preside per la 

approvazione. Quest'anno tutti 
gli articoli che riguardavano 
gli argomenti indicati sono sta
ti vietati >. 

Al « Leonardo > il preside ha 
comunicato che, ritenendosi re
sponsabile del giornale. eserci-
ta un controllo prevenlivo su
gli articoli e autorizza la pub-
blicazione solo di quelli che, a 
suo avviso, non sono in contra-
sto con i fini educatwi della 
scuola; non risullano conlrari 
alia morale comune; non turba-
no la coscienza religiosa e de
gli studenti di tutte le confes-
sioni. Al t Manzoni» le cose 
vanno megho Nel primo nume-
ro di quest'anno sono stati pub-
bhcati due articoli sul Viet
nam; nel prossimn appariran-
no articoli su Daniel e Si-
niavski. sul Parini. sull'cduca-
zione sessuale. E' previsto pu
re un artwolo in cui verra 
auspicato I'mnrpsso della Cina 
popolare all'ONU. 

II problema. dunque, £ di 
dare fiducia a questi ragazzi. 
Le strettoie burocratiche e le 
proibizioni non si conciliano 
con una Sana e democratica 
educazione. 1 giornali scritti da 
questi ragazzi, del resto. di
mostrano che la fiducia non £ 
mal riposta. 

Ibio Paolucci 

Per un articolo sul « Parini» 

Sequestrate L1 Espresso 

«vilipendio alia 
Magistratura » 

La misura adottata dalla Procura di Novara 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

La c Zanzara ». o meglio quel 
che si scrive suH'ormai famoso 
caso. ha punto ancora. Stavol'a 
la sensibil.ta di un magistrate* 
della Procura della Repubblica 
di Novara che ha riscontrato in 
un articolo (uno dei tre. compre-
«o l'editonale. pubblicati sullo 
stesso tema) del settimanale 
« L'Espresso » « gli estremi del 
reato di vilipendio alia magistra
tura. e che. di conseguenza. ha 
disposto il sequestra del giorna
le. La nota di agenzja con cui si 
da la notizia dell'awenuto seque
stra non specifics se a questo 
atto seguira quello della denun-
cia del direttore e della redat-
tnce dell'art:colo inenrnmato. in 
questo caso Camilla Cederna. 

Fl servizio che ha fatto scat-
tare 1'operazione e quello che 
porta il titolo. c I Borbone di 
Milano ». E' un titolo abbastanza 
signiflcativo e il concetto che 
esso esprime e raf forza to da un 
occhiello che afferma «Leggi 
fasciste e atteggiamentj autori-

tari trasformano il proce 
comro " La Zanzara " in un ca
so nazionale ». 

Non e certo. tuttavia. che ssa-
no state queste espressiom a de-
terminare la decis:one del ma-
gistrato poiche es$e non risuita-
no le sole, e neanche le prime. 
di quel carattere che siano ap-
parse sui giornali. L'opinionc 
che la magistratura possa essere 
stata viiipesa pu6 forse essere 
nata. ma anche qui siamo nel 
puro campo delle ipotesi. dalla 
parte finale deH'articoIo dove 
la Cederna narra. con distacco 
forma le seppure col c colore» 
che nasce dalla situazione. un 
episodio del quale fu testimone 
oculare. 

Quello. precisamente. di due 
magistrati milanesi. Tex procu
ra tore capo. Spagnolo. e 1'attua-
le procuratore Carcasio i quali. 
durante una prova di «Anima 
nera » di Patroni Griffi. diedero 
dimostrazione al regista e agti 
attori di come doveva essere 
fatta una scena d'amore fra co-
niugj perchi la scena stessa ri-
manesse entro i conflni del c ] 
to teatrale*. 
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Sviluppo delle lotte e dell'unitd al Consiglio confederale 

Lama: proponiamo la meta di aprile 
per gli incontri fra CGIL - CISL - UIL 

INTERVISTA CON GIUSEPPE CALEFFI 

Si alle trasfornwzioni ma 
coi braccianti protagonist! 

Da domani a Salerno il V I I congresso della categoria 

Comincia f suoi lavorl doma
ni a Salerno il VII congresso del-
la Federbraccianti, il grande 
sindacato degli operai agricoli. 
Le decisioni del congresso — 
politicha e contrattuali — avran-
no un'importanza determinante 
per i futuri sviluppi delle lotte 
nelle campagne. Abbiamo chie-
sto percid al compagno Giusep
pe Caleffi. segretario del sin-
dacato. di illustrarci anzitutto la 
preparazione del Congresso che 
di per sd ha costituito un fatto 
eccezionale nclla vita democra-
tica delle campagne riunendo a 
dibattito circa 200 mila lavora-
tori. 

— Attravcrso migliaia di as
semble e congressi di azienda 
c di lega e con 05 congressi pro-
vinciali — ha dctto Caleffi — ab-
biamo sviluppato una vasla atti-
vita di veriflca della politica ri-
vendicativa e strutturale. Tale 
veriflca e stata fatta in rapporto 
alle lotte. ai risultati salariall 
e contrattuali conseguiti in que
st! anni e in relazione ai proces
si economici in atto nell'agricol-
tura. L'nnalisi critica sviluppnla 
con vigore. mentre non ha tolto 
nulla al valore dei risultati con-
seguiti. ci ha pcrmesso di capire 
il valore delle scelte operate dal 
padronnto ngrnrio in materia di 
politica salariale e contrattuale 
in corrispondenza ai contenuti e 
ai tempi del processo di ristruttu-
razione e riorgnnizzazione della 
agricoltura europea e del nostro 
paese. La politica della «effl-
cienza produttiva aziendale» ha 
come ohiettivo centrale la ri-
strutturazione dell'agricoltura e 
la modiflca del rapporto fra citta 
e campagna. Questa scelta del 
padronato vuole essere la rispo-
sta alle sollecitazioni provenien-
tl dalla progettata- nccelerazio-
ne dei processi di Integrazione 
europea e al falllmento della po
litica agraria di quest! anni. II 
padronato agrario per attuare il 
suo discgno di politica agraria 
ha bisogno di contenere la dina-
mica salariale e contrattuale en-
tro livelli bassissimi. e d! un sin
dacato svirilizzato e senza pote-
re di intervento nelle scelte 
aziendali e di politica economi-
ca gencralc. ha bisogno di una 
politica di mediazione verso !I 
mondo contadino per dividerlo e 
spe77arne le spinte rivendicative. 
nonche di una politica di Inter
vento puhhlico sempre piu ac-
centuata verso I'azienda cosid-
detta efflciente. 

— Quale politica di sviluppo 
economico e sociale della agri-
coltura. alia luce della nuova si-
tuazione verrd proposta al Con
gresso? 

— Appare chtaro oggi che la 
politica agraria sostenuta dalla 
Confagricoltura e gli orientamen-
ti che esprime il Piano Verde 
n. 2 non mirnno a sviluppare in 
modo organico I'intrro sistema 
produttivo e sociale dcH'agricnl-
tura e provocano. invece. nuo-
vi squilihri settoriali. zonali e 
tra le class! di aziende determi-
nando profonde lacerazioni so-
ciati. 

11 nostro congresso contrappor-
ra a queste scelte in materia di 
politica economica e sociale del 
1'agricoltura. una politica di rin 
novamrnto. fondata su un gran
de piano di tr<T;formn7ione pro
duttiva che ahbia artcfici fonda-
mentnli i Iavorafori agricoli e la 
grande massa dei contadini. II 
piano di generale trasformazione 
delle stnitture produttive e di 
adozione di piu avanzatc tecniche 
di coltiva7inne e di allevamento 
del bestiame. presuppone vaste 
misure di intervrnto nelle strut
ting fondiarie e lo sviluppo di un 
vasto movimento di forme asso
ciative. 

Solo con una politica di rinno-
vamento strutturale e possibile 
determinare un rapido sviluppo 
delle forze produttive. awiare a 
so!ii7ione i prohlemi sociali dei 
braccianti e dei contadini. come 
momrnto della pro^rnmma/ione 
dcrrocraticn dcllo sviluppo della 
socicta italinna. 

— Quale rmportanza assumera 
t\el dibattito conarcssuale la po
litico salariale e prcridrxziale? 

— Questi due tcmi avranno 
on posto centrale nel dibattito 
del VT1 Congresso nazionale. 
L'obiettivo che ci poniamo e quel-
lo di generali7zare la rottura del 
blocco salariale e di eonmristare 
un piu elevato potere sindacale. 
Questo ohiettivo. che impegnera 
la cafpcoria in una forte azione 
rivendicativa. e realizzabile nel
la misura in cui attravcrso la 
contrattarione a diversi livelli. 
oonquistcrcmo una nuova stnrt-
tura salariale e contrattuale. 

La conquista del contratto na-
zionale e del diritto alle trattati-
ve aziendali su alcuni aspetti del 
rapporto di lavoro e sui livelli 
di occupazione. in rapporto alia 
trasformazione !n atto. rappre-
senta uno dei moment i della 
azione rivendicativa Questa ca-
ratterizzazione dell'iniziativa sa
lariale e contrattuale non esclude 
la necessity di pcrscguire. nelle 
province dove il contratto e sea 
duto. la trattativa per la solu-
zione delle vertenze pro\inciali. 
Unitamente alia questione sala
riale sara affrontato il problema 
previdenziale Su questo proble
ma avanziamo misure di riforma 
per realizzarc compiutamente la 
parita nei diritti prevldenziali tra 
la\t>ratori agricoli e quelli indu
strial! e per rnodiflcare 11 metodo 
•1 accertamento In vigore per de-

finire la posizione previdenziale 
dei lavoratori agricoli. 

— Come si sviluppa tl processo 
unitario fra gli operai agricoli? 

Gia nel 1965, durante l'azione 
rivendicativa nelle province, si 
e realizzata una vasta conver-
genza sui contenuti rivendicativi 
e sulle forme di lotta. Nei gior-
ni scorsl vi sono stati incontri 
tra la Federbraccianti. la FISBA-
CISL e I'UISBA-UIL per elabo-
rare una piattaforma rivendicati
va unitaria per il rinnovo dei 
patti nazinnali e per lo sviluppo 
dell'iniziativa nelle province e 
nelle aziende. 

Altri incontri ci saranno dopo 
il nostro congresso nazionale. Le 

prospettive unitarie, pur incon-
trando difficolta, si svilupperan-
no certo positivamente. Se al-
I'unita raggiunta sui contenuti 
rivendicativi per la colonia. si 
aggiungera una piattaforma sa
lariale e contruttuale unitaria per 
i braccianti e salariati flssi si 
accrescera la combattivita della 
categoria e il potere di contrat-
tazione dei sindacati. 

A questa unita della categoria 
corrispondera certamente, anche 
un piu elevato grado di sviluppo 
dell iniziativn sui piano struttu
rale della categoria e quindi si 
svilupperanno nuove forme di al-
lcanza tra operai, cotoni, mezza-
dri, braccianti e contadini. 

Dalla Sicilia 

GLI ENFITEUTI 
DOMANI A ROMA 

Lo sviluppo delle lotte contrattuali: l'lntersind 
e l'ASAP cosa aspettano a dissociare le proprie 
posizioni da quelle della Conf industria ? - Svi
luppo articolato delle vertenze e autonomia 
rivendicativa - I pericoli delFaccordo-quadro 

Rappresaglia nell'azienda 
I . 
i di Stato: chiusa la mensa 

~1 

AllwAlfa Romeo non si 
mangia per punizione 

Una recente manifestazione nel Siracusano p«r I'esproprlo delle 

terre. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 28 

Folte delegazioni unitarie di 
contadini e ammmistrazioni co-
munali. rappresentativi di decine 
di centri dell'Isola. partiranno 
domani per Koma dove si incon-
treranno con i rappresentanti dei 
gruppi parlamentari del Senato. 
in vista dcU'imminente inizio del
la legge che fissa nuo\*e norme 
in materia di enfiteusi e di con-
ccssioni fondiarie perpetue. 

Questo feudale istituto rappre-
senta. soprattutto nella Sicilia 
centro occidentale. uno dei mag-

Avanza 
la CGIL 
alia VIS 
di Pisa 

PISA. 28. 
Si sono svolte alia VIS le ele-

zioni per il rinnovo della Com-
missione Interna. La lista delia 
CGIL ha consolidato la propria 
maggioranza aumentando in roti 
e in percentuale. Quest! i risul
tati. fra parentesi quelli dello 
scorso anno: 

Votanti 9»1 (1044): voti valid! 
776 (785): schede nuUe 11 (13; 
biancbe S (24). 

CGIL 523 voti e 4 seggi (518 
c 4 s£furi) 

CLSL 226 voti e 2 seggi (237 e 
2 seggi). . 

CISNAL 27 voti e nessun seg 
g!o (34 voti e nessun seggio). 

Venerdi 
una pagina 
sulla 

GIUSTA CAUSA NEI 
LICENZIAMENTI 

giori ostacoli alio sviluppo di una 
moderna agricoltura. Sono infatti 
circa CO mila i contadini della 
regione che. tra censi, decime, 
livelli e canoni in natura e in 
danaro. sono gravati da oneri 
annui calcolabili in circa 5 mi-
liardi. Molti contratti risalgono 
addirittura a epoca anteriore al-
I'unita d'Italia; altre enfiteusi 
sono state costituite dagli agrari 
nell'anno '50 per evadere agli 
obblighi della legge regionale di 
riforma agraria; queste conces
sion!. come tutti i rapporti arre-
trati di conduzione. costituiscono 
inoltre un fertilissimo terreno per 
le prepotenze mafiose. 

L'esigenza di liberare rapida-
mente le campagne siciliane da 
queste bardature. e stata ribadita 
ieri. nel corso di quattro conve-
gni pro\-indali svoltisi a Calta-
nissetta. Partanna (per il Trapa-
nese). Montemaggiore (Palermo). 
Sambuca (Agrigento. con I'inter-
vento del sen. Angelo Compagno-
ni). a conclusione di una setti-
mana regionale di lotte indette 
daU'Alleanza e che ha visto im-
peennti migliaia di lavoratori 
agricoli in manifestazioni. comizi 
e scioperi. 

Nel corso dei convegni si e 
cementato un larghissimo schie-
ramento unitario che impegna 
anche importanti settori della DC 
(per esempio. la delcgazione de
gli enfiteuti del Trapanese che 
sf appresta a partire per Roma 
e capeggiata dal sindaco di Par
tanna. prof. Culicchia. che e 
anche il segretario provinciale 
della DC). la CISL (1'adesione 
ufficiale e stata comunicata dal 
coordinatore regionale on. Sca-
lia). la CGIL. il Centro studi di 
Danilo Dolci. i nartiti di sinistra. 

Le delegazioni proporranno ai 
gruppi del Senato che al testo 
unitario gia lkenziato dalla Com-
missione agricoitura. che e il 
risultato della rielaboranone del
le numerose proposte oTiniziativa 
parlamentare e che gia stabilisce 
alcuni importanti principi (equo 
Hmite massimo e capitalizzazione 
dei canoni: snellimento della pro-
cedura di affrancazione) siano 
nnportate alcune modiflche ten-
denti a stabilire che il reddito 
dominicale in base al quale wn-
gono fissat! ! canoni venga rife-
rito alio stato originario del ter
reno e che nelle enfiteusi ultra 
trentennali I terreni s! consfde-
rino seminativi, mentre le enfi
teusi costituite prima del 1865 
debbono considerarsi decadute. 

Lo sviluppo delle lotte riven
dicative e del dialogo unitario 
e all'ordine del giorno nel Con
siglio generale della CGIL, 
apertosi ieri con una relazione 
del segretario confederale on. 
Lama. Negli ultimi sei mesi. 
la situazione sindacale ha subi-
to una svolta di cui il movi
mento operaio deve prendere 
coscienza. La rigidezza del pa
dronato privato e pubblico ha 
certo contribuito alio sviluppo 
impetuoso dell'unita d'azione e 
ad estendere la lotta a 3 milioni 
di lavoratori. II perno di questo 
movimento — ha rilevato La
ma — sta nell'industria. dove 
la lotta delle principali catego-
rie pud ancora farsi piu vasta 
e incisiva, poiche il sacriflcio 
in ore di sciopero e ancora 
mndesto e lo spirito combattivo 
dei lavoratori e sempre altissi-
mo. Come dimostrano le ma
nifestazioni di massa, e data 
l'intransigenza del padronato. 

le rappresaglie e le intimida-
zioni. sono possibili forme di 
inasprimento e momenti di ge-
neralizzazione nelle lotte. 

La fondatezza delle richieste 
e la ragionevolezza dei sinda
cati sono del resto suffragate 
dall'accordo firmato dai metal-
lurgici con la Confapi. e dai 
conservieri con la cooperazio-
ne. Ma cosa fanno le aziende 
pubbliche — si e chiesto Tora-
tore — di fronte a questi pre-
cedenti? Moro ha detto che il 
governo non intende interfe 
rire nelle vertenze sindacali 
mentre a Bari aveva promesso 
ai padroni di saper dare un 
esempio in materia. Perd. se le 
aziende a partecipazione stata-
le restano aggiogate a quelle 
private, cosa significa questo 
€ non interferire >? L'accordo 
ENEL, pur con tutti i suoi limi-
ti, e un indizio di novita? In 
ogni caso, la lotta continuera, 
e deve continuare nelle forme 
articolate, senza accedere alle 
richieste di generalizzazione 
che provengono spesso da zone 
dove l'unita d'azione e le lotte 
di categoria sono ancora sten-
tate. Cid non toglie che di 
fronte all'oltranzismo padrona-
le, la battaglia possa intensi-
ficarsi e appesantirsi, aumen
tando il danno all'avversario e 
le cartucce dei lavoratori: do
po la grandiosa manifestazio
ne metallurgici-edili-alimentari-
sti a MTiano (una e prevista a 
Torino), sono da prospettarsi 
altri momenti di generalizza
zione, che accrescano la pres-
sione e stimolino 1'articolazione 
stessa. 

Questa tattica — ha prose-
guito Lama — e fondata sullo 
sviluppo ulteriore dell'unita di 

azione, che deve diffondersi e 
articolarsi sempre piu fra i 
lavoratori, proprio sulla base 
dei successi gia ottenuti per 
questa strada. specie fra alcu
ne categoric Un'articolazione 
reale e la base per una solu-
zione delle numerose vertenze 
contrattuali, che non va trovata 
con scavalcamenti e appiatti-
menli a livello interconfedera-
le. La CISL decidera oggi cir
ca una sua proposta di < azio
ne generale >, che dovrebbe 
premcre sulla Conlindustria per 
la tirma del gia raggiunto ac-
curdo sulle Commisiium inter
ne; per linizio delle trattative 
sui famosu < accordo-quadro »; 
e anche per la stipulazione dei 
conlratu di categoria. Lama ha 
rilevato che la Conlindustria ha 
nuovamente ribadito la pretesa 
di garanzie circa la rinuncia a 
sanzioni legislative di questioni 
od acquisizioni sindacali. come 
sono oggi le Commission! inter
ne o come sarebbe raagari 
1 orario di lavoro. Perd la Con-
findusiria na parimenti detto. 
per la prima volta, di condivi-
dere le proposte trattative sui-
l'accordo quadro. 

L'iniziativa della CISL e la 
risposta della Confindustria pos-
sono costituire — ha awert i to 
l'oratore — una insidia peri-
colosa e grave, per 1'articola
zione delle lotte rivendicative e 
per 1'aulonomia delle vertenze 
di categoria. L'accordo-quadro, 
in particolare, resta un cgabbio-
ne > che fa diventare intercon-
federale ogni vertenza, per la 
quale si da ai padroni la scap-
patoia del negoziato al vertice. 
mentre si toglie al sindacato di 
categoria la stessa funzione di 
amministrare il contratto, la 
stessa possibility di contrattare 
nella fabbrica. Troppe proce
dure staccano la trattativa dal
la lotta, e il sindacato dai la
voratori: su questo terreno, le 
nostre obiezioni rimangono e 
pertanto — ha affennato La
ma — costituisce un ostacolo 
alle lotte in corso proporre 
l'accordo quadro come tema im-
mediato di trattative. La Con
findustria potrebbe pretendere 
di stralciare certe parti nor
mative delle rivendicazioni con
trattuali, mentre le lotte po-
trebbero perdere mordente per 
tali amputazioni. La CGIL 
quindi invita CISL e UIL a esa-
minare invece 1'ipotesi di un 
moroento generale di lotta con-

tro il blocco contrattuale, fer-
mi restando l'intangibilita del
le piattaforme di categoria e il 
proseguimento dell'articolazio-
ne degli scioperi. SulTaccordo-
quadro, e'e viceversa bisogno 
di approfondimento. 

L'on. Lama ha poi rlcordato 
i progressi fatti dal dibattito 
sull'unita sindacale — processo 
inscindibilmente connesso con 
le lotte in corso — dopo che 
in gennaio il segretario genera
le on. Novella aveva proposto 
un dialogo delle tre confedera-
zioni. Alia proposta successiva 
d'incontro, fatta dalla CGIL, 
CISL e UIL hanno dato rispo
sta positiva. Oggi il tema del
l'unita e entrato nelle discus-
sioni al vertice delle confede-
razioni, e fra questi vertici si 
6 finalmente stabilito un rap
porto. La c Tavola rotonda > 
delle ACLI ha dato utili contri-
buti. Ora le decisioni responsa 
bili spettano ai sindacati, sen
za discriminazioni e interferen-
ze. II sindacato — ha osservato 
Lama — non ha da chiedere ga
ranzie d'autonomia n6 ai par-
titi. n6 al governo, n6 ad altre 
forze. L'autonomia deriva dai 
suoi indirizzi, dalla democrazia 
interna, dal legame con le mas
se, dall'indipendenza sia dal 
governo che dall'opposizione, e 
anche dal carattere delle istitu-
zioni e dall'essenza della so-
cieta. 

La piu completa autonomia 
dai partiti, non elimina le dif-
ferenze in seno alia classe ope-
raia, come si constata nell'esi-
stenza legittima e naturale del
le correnti nel sindacato, e 
nell'esigenza di una loro dia-
lettica senza esasperazioni. Al-
tro discorso e quella certa esal-
tazione del pluralismo sindaca
le, recentemente apparsa fra 
gli esponenti CISL. II plurali
smo e colmo di inconvenient! 
— ha detto l'oratore — ma pud 
essere intanto portato dalla po-
lemica alia collaborazione. sen
za rivangare percid i ricordi 
storici, che ciascuno difende 
ma d i e quindi esasperano il 
dialogo. 

Altra propensione emersa nel
la CISL 6 quella netta separa-
zione che si vuol tenere fra 
unita d'azione e unita sindaca
le. Sono forse processi distinti. 
diversi? O non abbiam visto il 
peso dell'unita d'azione in certi 
settori. influire sui dibattito 
unitario, andando altresi al di 
la della lotta immediata? Gli 
esempi ci sono a Torino. Mila-
no, Savona; fra i metallurgies, 
gli alimentaristi ecc. Noi non 
identifichiamo — ha proseguito 
Lama — l'unita d'azione con 
l'unita organica, n6 contrappo-
niamo la base al vertice (o vi
ceversa) nel processo unitario, 
E' sbagliato chiudere in una 
stanza pochi dirigenti a discu-
tere sull'unita. E' giusto va-
lorizzare e sistematizzare le 
esperienze di unita d'azione, 
senza concepirle staccate le 
une dalle altre. 

Discutere su temi generali o 
su questioni concrete? La pro
pensione per queste ultime. e-
spressa nella nostra lettera al
ia CISL e UIL. non era una 
scelta: piuttosto non voleva-
mo porre ipoteche. Ma — ha 
detto Lama — noi siamo anche 
d'accordo con la CISL per di
scutere su alcuni temi gene
ral!. Per esempio, accettiamo 
la dizione con cui la CISL ha 
voluto sintetizzare le sue « pre-
messe di valore >. che noi in-
tendiamo come adesione tota-
le ai contenuti della Costitu-
zione (senza processi alle in-
tenzioni). D'altro canto, altri 
temi attuali si impongono al-
1'esame unitario, come gli en-
ti prcvidenziali, Il collocamen-
to e Foccupazione discussi al 
CNEL. e la programmazione 
economica. Per la CGIL co-
munque. non esistono pregiu-
diziali sui problemi da discu
tere. 

Quanto aH'incompatibilita. 
non ridudamo a questo solo 
aspetto il complesso problema 
dell'autonomia sindacale! L'in-
compatibilita come premessa, 
e quasi come caparra, pud di-

Oggi a Modena 
altri 2 processi 

Oggi eUa Pretura di Modena 
si svolgeranno due processi a 
carico di tre ferrovieri del per-
sonale di macchina e viaggian-
te, ai quali si contesta la par
tecipazione alio sciopero del no-
vembre 1964. 

Gli imputati sono: Pietro Cor-
bo e Loris Settembrini, che do-
vranno rispondere dei reati di 
cui all'art 340 e 450. e 0 mac-
chinista Gino Mito di Firenze 
per rarticolo 340 del codice pe-
nale. Le imputazioni riguarda-
no crabbandono collettivo del 
nosto di lavoro». motivazione 
cbiaramente fascista 

ventare un diversivo illusorio. 
Se l'incompatibilita fra cari-
che sindacali, pubbliche e po-
litiche sara un anello di una 
catena di atti che si susseguo-
no nel processo di unificazione. 
essa pud diventare misura pos
sibile per le cariche politiche. 
sicuramente necessaria per i 
mandati parlamentari. La CGIL 
— ha detto Lama — 6 aperta 
nlla discussione. ma qui non 
basta un colpo d'ala: si deve 
costruire un edificio. Circa i 
tempi del dibattito, occorre ca
pire che se esso sara breve, )o 
scopo fnllisce; ci vuole elasti
city in ognuno. senza che scat-
tino le lancette come una scia-
bola. Siamo d'accordo con Stor 
ti per cominciare in aprile, al
ia meta del mese. Discutere-
mo poi le modalitn degli incon
tri: il primo. dovra fissare i 
temi del dibattito. Perche gli 
incontri siano proficui occorre 
che nessuno pretenda di ege-
monizzare il dibattito. ovvero 
imponga un <t prendere o la-
sciare .̂ Lavoriamo con pa-
zienza. giacche i tempi non 
saranno brevi, e consideriamo 
ogni intesa parziale come spin-
ta all'ulteriore impegno, an
che sulle questioni piu ardue. 
Questo — ha concluso 1'onore-
vole Lama — sara il compor-
tamento della CGIL. 

Ha poi avuto inizio la di
scussione. che si concludera og 
gi. Hanno parlato: Mariannetti. 
Truffi. Nicosia. Sotgiu. Di Pol. 
Pigna. Giovannini, Zaccagni 
ni, Fibbi e Conte. 

a. ac. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Nelle aziende metalmeccaniche di Aftlano I 
padroni dell'Assolombarda come Borletti devo-
no «difendersi». sui piano delle intimidazioni 
e delle rappresaglie antisciopero che caratte-
rizzano questa fase della battaalia contrattuale, 
dalla concorrenza delle aziende di Stato. E' il 
complesso dell'Alfa Romeo, dove la scorsa set-
timana i lavoratori sono esplosi in una vibrante 
protesta contro alcune misure discipltnari 

La protesta ha raggiunto un particolare gra
do di intensifd nello sfabilimenfo di Arese, dove 
sono occupati 3.600 lavoratori, per il 50% me-
ridionali. in maggioranza giovani. 

11 complesso di Arese sembra giacere nel de-
serto: una fetta di Colorado. I tnodemtssimi 
capannoni, alcuni ancora in costruzione (alia 
fine pare che la ma.no d'opera debba raggiun-
gere le ventimila unita) sorgono tra pietraie e 
terra incolta, lontano dai nuclei abitati. Abbia-
mo incontrato gli operai all'uscita delle 17.30, 
davanti ai cancelli; e stato un colloquio rapt-
dissimo, nel vento che infurmva tra la terra 
deserta e il fabbricato delVAlfa, con membri 
di Commissione interna, operai della FIOM e 
della FIM. socialdemocratici. aclisti. tutti m 
altesa delle autocomere che man mano giun-
gevano e portavano gli operai in citta. 

« Prendi nota anche di questa fretta » ci ha 
detto un anziano compagno «noi siamo tutti 
costretti a fare i pendolari. a correre dalla casa 
alia fabbrica. tutti i giorni. Qui e'e solo I'Alfa 
e la terra. Non e'e nemmeno una trattoria dove 
poterci ritrovare >. Anche dalle rapide battute 
scambiate davanti ai cancelli — e piu tardi nel 
colloquio avuto presso la sezione sindacale della 
FIOM dell' Alfa, in cittd — emergeva perd, 
unitaria. la ferma volontd di lotta nei confrontt 
della politica dell'azienda a partecipazione sta-
tale. allineata alle posizioni piu relrive della 
confindustria. 

Ma ecco che cosa 6 successo in questi giorni 
ad Arese (come del resto all'Alfa di Milano). 
La direzione del complesso, in previsione dello 
sciopero e della manifestazione che radunava 
a Milano giovedl scorso migliaia di lavoratori 
uniti contro il blocco dei contratti. aveva deciso 
di sospendere il servizio di mensa per gli scio-
peranti riservandolo ai soli possibili crumiri. con 
uno spostamento degli orari destinati ai pasti. 
«Ci volevano prendere con la fame». raccon-
tano gli operai < e dissuaderct cosl dallo scio
pero; ma sono rimasti delusi; noi abbiamo re-
spinto il prowedimento comunicatoci, abbiamo 
scioperato e siamo andati a Milano a mani-
festare; poi siamo ritornati regolarmente ad 
Arese >. 

« I cancelli sono stati riaperli alle 12.40. ma 
la mensa era chiusa ». 

La direzione manteneva ferma la sua posi
zione. Gli operai entravano nel complesso, con-
tinuavano lo sciopero. invitavano anche gli im-

piegali (che aid si erano astenuti dal lavoro 
per il 35% nella mattinata). obbligavano I diri
genti, ad abbandonare gli uffici, manifestavano 
per Vintero pomeriggio lungo i grandi viali del-

Venorme complesso rimasto deserto. Un imme
diate, risolnfo atto di forza per respingere i 
propositi autoritari della direzione. 

Questo e il clima della fabbrica dl Arese. 
fatto d! interventi autoritari (no al contratto. 
ai salari. al potere. alle libertd. si all'aumcnto 
della produzione, dello sfruttamento) e di una 
forte, consapevole presenza opcraia. 11 dibattito. 
tra i metallurgici. nel corso stesso di questa bat 
taglia contrattuale si allarga. « Vogliamo interes-
tare il parlamento *, ci dicono. < denunciare i 
legami tra VAssolombarda e queste aziende di 
Stato che non fanno Vinteresse del Paese. ma 
della stessa Assolombarda. Abbiamo dei dirigenti 
che parlano con il linauaooio di Malnoodi ». 

Afolti. nella fabbrica di Arese. sono meridio-
nali. delle nuove generazioni del sud-Italia venuti 
quassu al tempo del t boom >. i « falckett >. come 
li chiamano i tnilanesi. Molti non hanno rest-
stito € alia catena >. alle 60 mila lire mensili. 
da cu| detrarre le 1.300 lire settimanali per !« 
autocorrierc. le 50fl lire del tessermo del tram. 
I'alta ci/ra contrattata con la vecchia portinaia 
che li tiene a pensione in una squallida stanza 
della perifcria della metropnli. Quandn vanno 
via non dimenticano la fabbrica di Arose. Nclla 
sezione sindacale abbiamo letto le lettere di un 
operaio di Nuoro. di 27 amii. ritoniato a fare 
il pastore. * Qua lavoro non se ne trom -
scrive — parlano di Piano di rtnascita. ma 
rinascono solo i dc con i raccomandati che ha 
I'Ufficio del lavoro... E' caduta la Giunta reaio 
nale. ma intanto lo sbocco di lavoro d sempre 
emiprazione... Mando auguri per una ritforia nel 
rinnovo del contratto ». 

L'operaio sardo calato nella melropoli e co-
stretto a ripartire « perche" non ce la faceva » 
e a riprendere i senticri della pastorizia $ 
Hcino ai suoi iiecchi campaani metallurqici. nella 
battaglia per il contratto. contro il blocco dei 
salari c dei diritti die il movimento operaio 
vuole fare avanzare nel paese II q'wvanp di 
Nuoro ha capito die la lotta operaio in corso 
d legato anche alia sua battapba, quella della 
sua terra dimenticata. per piegare i disegni dei 
padroni aaarappati aH'estfusii'o ohiettivo dei pro-
fitti, per modificare radicalmente la politica di 
aziende come I'Alfa che. perche pubbliche. do-
vrebbero — e lo dice lo stesso ministro Bo -
assolvere una funzione di progresso nella 
costruzione dt rapporti ni/ot'i e pii) cim'li nelle 
fabbriche e che, invece, con il consenso — Mffi 
fatti — dello stesso ministro Bo. sposano le posi
zioni conservatrici della confindustria. 

Scioperi a Liverno 
e Colleferro (BPD) 

Ieri e rimnsta bloccata la piu grande fabbrica 
metallurgica di Roma: la BPD di Collererro. 
Le astensioni sono state superiori al 90 per cento. 
Gli operai hanno dato vita ad una mnnifesta 
zione alia quale hanno partecipato ! dirigenti 
dei tre sindacati. Oggi, inoltre. sciopcrano per 
24 ore i metallurgici di Livorno. J 

All'ultima assemblea azionaria del monopolio chimico-minerario 

Ratif icata f ra incidenti e 
contrast! la f usione della 
Montecatini nella Edison 

La relazione di bilancio letta dal conte Faina - Dichiarato un utile di oltre 18 miliardi e 837 milioni 
L'opposizione degli azionisti di minoranza - II consiglio di amministrazione denunciato alia magi-
stratura - « Cartello dei voti» delle banche e delle finanziarie - Valerio presidente della Montedison 

e Faina presidente onorario 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28 

Riuniti in assemblea ordinaria 
e straordinaria gli azionisti del
ta Montecatini hanno ratificato la 
proposta di incorporazione nella 
Edison presentata dal consiglio 
di amministrazione. La riunione 
si e protratta per sei ore e mez
zo. Le ragioni della proposta di 
fusione sono state definite dal 
presidente conte Faina con le 
seguenti motivazioni opposte e 
complementari. Eccole: € Dal la-
to Montecatini una impegnata ten-
sione di investimenti. unita ad 
un ingente patrimonio brevettua-
le; dal lato Edison una larga di-
sponibilita di mezzi liquidi. soste
nuta da una solida tradizione fi 
nanziaria ». Tale tradizione risale 
com'e noto alle comode sinecure 
delle tariffe elettnche in regime 
di monopolio. L'esito della vota-
zione finale era scontato. Le sor-
ti della Montecatini erano gia de-
cise fra quattro pareti di uffici 
direzionali di banche e di gran
di finanziarie. Alia minoranza 
azionaria restava poca voce in 
captiolo. Nella sala delle riunioni 
e in due saloncini contigui sono 
affluiti 1109 azionisti rappresen
tanti in proprio e per delega di 
oltre 128 milioni e mezzo di azio-
ni sui totale di 257 milioni del-
l'intero capitale sociale, 

II voto per delega tramite le 
banche ed un cartello di voti pre-
costituito era scontato al punto 
che in un suo saluto al presidente 
conte Faina. verso la fine della 
assemblea. il presidente del gi-
gante della gomma, Leopoldo Pi
relli ha detto: « II mio saluto do
vrebbe awenire dopo la approva-
zione della fusione. ma Siccome 
penso che il risultato sara scon
tato propongo un applauso in 
piedi dell'assemblea». In sala 
cominciava ad awertirsi facre 
odore di bombette puzzolenti che 
qualche azionista ha messo sotto 
i piedi di cbi cominciava a sfol-
lare. 

L'assemblea e stata aperta dal 
presidente conte Faina con la re
lazione del bilancio al 31 dicem-
bre 1963. che si conclude con 16 
miliardi e oltre 837 milioni ri-
spetto a 16 miliardi e 821 milioni 
dell'esercizio precedente. II pre
sidente della Montecatini ha in 
seguito illustrato ii progetto di 
fusione con la Edison ricordando 
i 78 anni di attivita del gruppo 

Egli ha in seguito trattato del
la profonda e rapida evoluzione 
che ha caratterizzato negli ulti
mi tempi i principali settori di 
intervento della Montecatini. Le 
tappe piu recenti di questa evo
luzione sono state riferite alle 
circostanze congiunturali che han
no portato all'accordo con la 
Shell e alia fondazione della Mon-
teshell nel settore petrolcnunico. 

ed alia fusione con la Sade. La 
fusione con la Edison e stata quin
di definita « il coronamento di un 
lungo programma >. 

II conte Faina ha poi illustra
to le ragioni per cui solo dei 
grossi impianti integrati possono 
consenlire nell'indusu-ia clumica 
di base una produzione di massa 
e di qualita a basso costo. E 
cid soprattutto in rapporto al con 
tinuo - allatgamento dei mercati 
che agiscono nel senso di acco-
munare in un unico sistema mon-
diale tutti gli scambi. Da queste 
premesse il relatore 6 passato 
alia necessita delle concentrazio-
ni sia fra imprese europee che 
statunitensi. I vantaggi della fu
sione Montedison sarebbero de-
rivati da produzioni che si svol-
gono nell'ambito degli stessi ci-
cli produttivi. 

Fra i vantaggi della fusione il 
relatore ha sottolineato in se
guito un aumento notevole delle 
quote di partecipazione alle pro
duzioni della CEE. specie negli 
intermedi fondamentali. fertiliz-
zanti. materie plastiche e fibre 
sintetiche. L'elaborazione di un 
programma unico di investimenti 
nell'ordine di centinaia di non 
meglio specincati miliardi do\Teb-

be consentire inoltre una utiliz-
zazione piu efficiente dei mezzi 
disponibili, anche per potenzia-
re il settore della ricerca. Inline 
il relatore ha spiegato che la fu
sione awerra per incorporazio
ne della Montecatini nella Edi
son per ragioni fiscali relative ad 
un prestito ohbligazionario di ol
tre 60 miliardi emesso dalla 
Edison. 

La discussione ha in seguito 
impegnato 26 azionisti — alcuni 
dei quali hanno sporto denuncia 
alia Magistratura contro il Con
siglio per le modalita della fu
sione — ed e stata punteggiata 
da diversi incidenti. mozioni. per 
tutta la durata del suo lungo 
svolgimento. I punti sui quali si 
sono manifestati i piu vivaci dis-
sensi riguardano la ragione del 
concambio (13/10 adottata dal 
Consiglio. la presenza di quattro 
rappresentanti deU'IRI nel nuo-
vo consiglio della Montedison 
eletto sabato scorso nell'assem-
blea incorporante della Edison, 

Altri azionisti sono intervenu-
ti sulla permanenza o meno della 
Shell nella Monteshell dopo la 
incorporazione della Montecatini 
nella Edison e sulla futura sta-

L'on. Donat-Cottin solidole 
con i licenziati dalla FIAT 

TORINO, a . 
L'on. Donaf-Cattin si • Incon

trato oggi davanti alio stabili-
menfo FIAT Ricambl con I lavo
ratori • gtl orsanlzzatori sinda
cati che hanno cretto una • Tenda 
dalla liberta • e protesfano da 
alcuni giorni contro I llcenzla-
mcntl di membri di Commissione 
interna della FIM-CISL declsi dal
la FIAT. 

Al termlne delfirtconfro il sot-
tosegratarlo alle Parteclpazlonl 
statall ha dichiarato: c Ai lavo-
rated membri di Commissione 
Interna colplti dalla FIAT col 
llcenilamento deve andare la piu 
viva ed operante solidarleta per
che I prowedlmentl adottatl del
l'azienda allineandosl con quello 
precedente della RIV, hanno glo-
bale carattere di rappresaglia e 
di intimidazione. 

c La tenslone che si crea ha 
riflessl motto gravl e — se non 
vi fosse alcana reazlone efltcace 
— darebbe un celorito equtvoco 
anche al cantesto politico nel qua
le a consentita. Per quella che 
si rlnette sulla ml * piu dlratte 

responsablllta, la aziende a Par
tecipazione statale, qualsiasl pos
sa essere II particolare awiso 
dei loro dirigenti, non devono 
renders! corresponsabill dell'alte-
razione dei rapporli sindacali che 
il grande capitale privato sta ope-
rando a partire da Torino, nella 
convinzione die il cenlro-sinistra 
sia In vendita. Le aziende a par-
tecipazirna statale devono percid 
trevara al piu presto un punto 
41 incontro nella vertenza per 
II contratto del metalmeccanicl e 
conclude rl a. 

« Sui piano del diritti sindacali 
sono dell'awlso che se le posi
zioni delle orgsnluazlonl del la
voratori foisero unlncafe potreb
be essere data una reale tutela 
el militant! del sindacato dalla 
prepotenza padronale. Prima dl 
respingere le proposte di stru-
menti legislatlvl, sara opportuno 
valutare concratamente dl quali 
altri dawero si disponga per evl-
tare che la piu brlllantl teorle 
si costruiscano sulla pelle del la
voratori senza difesa contro la 
rappresaglie >. 

bilita dell'occupazione del per
sonate. L'azionista Cenci ha par
lato a nome degli agricoltori 
abruzzesi vittime della Edison e 
della Montecatini. c Abbiamo ac-
quistato azioni Edison e Monte
catini una ad una — ha detto — 
per riprenderci parte di quello 
che ci e stato tolto ». Ed ha ri-
cordato che I'anno scorso. nono-
star.te l'opposizione dei due mo-
nopoli gli agricoltori nuscirono 
a comprare all'estero un carico 
di perfosfati alia meta dei prez-
zi d'imperio praticati in Italia 

A questo azionista il conte Fai
na ha risposto di non credere 
che la poco fortunata vita della 
agricoltura sia da imputarsi alle 
industrie. Ed ha aggiunto che la 
produzione di fertilizzanti nazio
nale e moderna e a basso prez-
zo. Tale dichiarazione non trova 
comunque riscontro nelle pre
cise contestazioni deH'azionista 
Cenci e dei contadini. 

In merito al concambio stabi
lito fra le azioni per la fusione. 
il relatore ha affermato che esso 
sarebbe equo e che e stato sta
bilito in base ad un arbitrato 
proposto dal presidente della Me
diobanca prof. Angelo Cuccia. 

A proposito della permanenza 
della Shell nella Monteshell. dopo 
la fusione della Montecatini con 
la Edison, il conte Faina ha di
chiarato che esiste la possibilita 
per la Shell di ridurre la pro
pria partecipazione nella socie-
ta comune. « Al punto in cui ai 
e — ha dichiarato il presiden
te — non pos-so che auspicare la 
ukeriore prosecuzione di una 
proficua collaborazione. pur sen
za escludere che il gruppo Shell 
possa decidere diversamente». 

Sulla stabilita dell'occupazione 
il conte Faina ha detto: « E" no
stro desiderio non di ridurre i 
nostri dipendenti ma di accre-
scerlo*. Ma tali desideri sem-
brano contrastati dalla Edison 
che ha gia messo in strada un 
migliaio di siderurgici della Co-
bianchi di Omegna (Novara). 

Ai vivaci interventi che hanno 
trattato della fase preparatoria 
della fusione il presidente Fai
na ha risposto illustrando j ri-
pensamenti che l'hanno portato 
ad accoglierla nella sua attuale 
definizione. Egli ha poi ribadito 
I'asscnza di interferonze politi 
che fra lo scetticismo di molti 
presenti e Tcvrntuale esiMrnza di 
« consorzi di voti ». 

Dopo il saluto promosso al pre 
sidente usccnte. da leopoldo Pi
relli, le cariche sociali sono sta
te rinnovate per acclama zione. 
L'applauso ha di fatto conferm.r 
to 1'ing. Giorgio Valerio alia pre-
sidenza della Montedison c del 
conte Faina alia presidenza ono-
raria della nuova socicta. 

I l l* Hfl. 
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Per impedire una donazione alia Repubblica popolare cinese 

IL GOVERNO SI OPPONE AL 
TESTAMENTO M MALAPARTE 

| Chiesto dall'opposizione repubblicana 

I 
I I«dischi volanti» 
al Congresso USA ? 

WASHINGTON, 28. 
Gli Stati Uniti sono investiti da una ventata 

di discofobia volante. 1 comandi militari, gli 
uffici delta difesa nazionale, la polizia e le 
stazioni radio sono tempestati da telefonate 
di persone che giurano di avere visto dischi 
volanti a bassa quota con luci rosse, bianche. 
verdi e azzurre. A Dayton. nell'Ohio, i dischi 
misteriosi avrebbero addirittura sorvolato il 
quartier generale dell' aeronautica die sta 
conducendo un'inchiesta sugli UFO, appunto 
i corpi aerei non identificati. cio die viene 
da molti considerato una beffa intollerabile. 

Gli awistatori non si contano nella regione 
di Detroit. 11 tenente Lagemann, ufficiale 
addetto alle pubbhche relaztoni nella base 
aerea di Selfridge. ha giurato di avere visto 
cinque oguetti misteriosi in punti diversi. 
« Per la conoscenza che ho degli aerei — ha 
precisato Lagemann — posso affermare die 
gli oggetti die ho visto non assomigliavano 
per nulla agli aerei o a palloni sonda >. 

A Oakland e stato il vicesceriffo in persona. 
Keth Lester, ad avvistare i dischi. « Non sono 
tipo da lasciarmi influenzare da quello che 
vedono o dicono di avere visto le altre per

sone. Ma, per la miseria — ha detto Lester 
— quell'affare nel cielo era propria un og-
getto misterioso di calore verde, rosso e az-
zurro ». 

« E' impossibile che i miei 12 agenti abbia-
no avuto contemporaneamente un'allucinazio-
nc», ha aggiunto, sempre a Oakland, il 
vice capo delta polizia Wayne Brause. il 
quale ha assicurato che il disco — due metri 
di diametro — volava a 60 metri dagli alberi 
e € se ne e~ andato quando ci siamo avvici-
nati *. Forse il disco vede? La domanda non 
e Juori luogo, tanto & vero che, parlando alia 
televisione, il leader delta minoranza repub
blicana alia Camera dei rappresentanli, Ge
rald Ford, ha chiesto che tutti i testimoni 
siano chiamati a deporre dinanzi ad una com-
missione di inchiesta del Congresso. < Mi 
sembra die il mislero che ci circonda sia 
tale — ha detto Ford — die il Congresso 
dovrehbe occuparsene >. 

II dr. Allen Ueynek, astronomo, consigliere 
scientifico dell'aviazione e specialista nello 
studio di UFO (oggetti volanti non identifi
cati), che ha compiuto recentemente un'in
chiesta, sostiene che si tralta di fuochi fatui, 
ma nessuno gli presta Jede. 

Lo scrittore aveva lasciato la sua villa di Capri 
alia Cina popolare per la fondazione di un centro 
di ospitalita e di studio -1 ministeri non conce-
dono il permesso perche la Cina non e ricono-

sciuta! - Conferenza starnpa a Roma 

Da nove anni il Ministero 
dclla Pubblica Istruzione, il 
Ministero dell 'Interno e il Con-
siglio di Stato si oppongono al 
rispetto delle ultime volonta di 
Curzio Malaparte. Lo scrittore, 
morto il 19 luglio del 1957, isti-
tui con il testamento una fon
dazione « al fine di creare una 
casa di ospitalita, di studio e 
di lavoro per gli artisti cinesi 
in Italia, cittadini della Repub
blica popolare cinese i>. Alia 
fondazione, denominata « Cur
zio Malaparte », lascio la bellis-
sima villa di Capri v -osi come 
e ar redata . con tutti gli oggetti, 
quadri e libri in essa esistenti, 
esclusi i manoscritti , oggetti 
personali, oreficeria e argen-
teria ». 

II testamento non ha mai 
avuto applicaziorie. E questi so
no gli argomenti con i quali 
le volonta di Curzio Malaparte 
non sono state rispettate: « Le | 
attivita della erigenda fonda
zione sono previste soltanto a 
favore dei sudditi di un gover-
no le cui ideologic politiche so
no in contrasto con quelle del 

Come viene praticata I'assistenza 

Perfmo I'EC A 

e un off are 
per lo Stato 

L'addizionale fa incassare olfre 178 miliardi 
all'anno — Gli enti di assistenza ne ricevono 
19 — Agli assisfiti vanno 600 lire al mese 

1 cittadini bisognosi ricevono 
\iagti Enti Comunali di Assi-
Istenza una media mensile ua-
^Izionale di 600 lire! 11 costo di 

$due pacchetti di sigarette al me-
\M\se e niente piu. Questa la dram-
l^matica ed assurda situazione 
ItU'dell'assistenza in Italia. Se a 
' .Icio si aggiunge che i tre mtlioni 
ir'di assistiti vedtanno diminuire 
Wtiei prossimi mesi i contributi a 
w causa dei tagli govematiri at hi 
Kijanci, ben si comprende a quale 

\^ punto sia giunta Vcsaspcrazione. 
|W. Gli ECA. in tutta Italia, rice-

\-tono una somma di 19 miliardi 
13^ che solo con le assegnazioni 

\% straordinarie arriva a 21 circa. 
y&mentre lo Stato. nel 1965. con la 

last 

^ Sulla sentenza della 

i Corte costituzionale 

§ I cronisti 
in difesa 

della liberta 
di starnpa 

"Al termine dei ln\ori svoItiM 
F%'Formia. it Concrc><o straordi-
|V""—io drll'l'ninnc nazinriale dei 

lisfi italinni. h.i npprnvato un 
jine del giomo che e n le \a I'.il-
tinnte aggratar*i dclla situa-
ne in cui si !rm.i la catognna 

Erclazmne alia rrconto ^entenza 
]a Corlr crrcti1;i7iona!c sul ?e-
(o istnittono *. 
lichiamanriosi al docurocnto ap-
vato all'unanimita nel prece 
|Me consirdso l'ordin** riH cior 

«constat a oho talc s»-n!rn7a 
ita di fatto e in mar ;cra radi 

l'e50roiz;'n dclia liberta di 
npa oro.indo sitiM/iom ar!d; 

ura paradcx^ali. fvmrndo i 
al;Mi o. in particolaic. i 

ii>ti no!!a irrp<^i:ibTiiia di for-
al lcttore rrvtizio cnntro'I.vo 

iformaTiorii ri(X-tin;rntafo: ?(X 
-a cho Ja srnten/a lirr.ita il 

rotto dclla f.:n7ionr ciomali 
fa. croando una contrappo^i-
lo tm le o<icon7c della cin-
,ia e di una corretta c corn-
la infornia7ii"»ie: citi«ti7ia e 

tA <;<xio imetc duo monicnti 
temporar.ci di un comune piii 

1c in 'crc^c *. 
[11 concrc'-o pcrfanto — aa-

VCC Kordinc del Ciorno — 
brm.i chiaramontc che il cior-
|yta ha rirrini;nr;ahi!o diritto-
rrc dj fornire ttitte !o noti7ie 

il «o!o limite dettatoctli rial 
jirio <en*r> di rc*pon*ahiiita c 
ri<netto doi pnnnpi che reci> 

le lecifi della convivrnri 
jna socicta civile c democra-

corr.c nbadito dall'art. 2 
rordinantcnto della profe-sione 
lalistica. II Congresso. nel 
iirc all'a7ionc intraprc<a dal 

^idente dell'ordino c dagli or-
ki dclla FXSI. fa voti perche 

n7ionc sia continuata con la 
energia ». 

addizionale ECA del 10 per cen
to. ha incassato oltre 178 mi
liardi. 

L'ANEA (Associazione nazio
nale fra gli Enti di Assistenza), 
per risolvere la drammatica si
tuazione finanziaria da tempo ri-
vendica la devoluzione dei 2/5 
del provento dell'addizionale. Se 
tale rivendicazione — che del 
resto e secondaria rispetto alia 
azione piu vasta tesa al ran-
giuninmento della rtjorma della 
assistenza — sard accolta agli 
ECA verrebbero corrisposti 42 
miliardi piu 6 del cosiddetto « ca-
ropane >. 

tntanto a fare le spese di tut-
to cin ancora una volta sono i 
cittadini meno abhienti. Alcuni 
exempt, oltre a quelli die abbia-
nio fornito recentemente. sono 
put che sufficienti per dare un 
quadro dclla situazione: a Li-
vorno. su 52 milioni di stanzia-
mentn per I'ECA. ben 43 ser-
vono per il personate. 1 quattro 
milioni die restano devono co-
pnrc Vassistenza di 1600 nuclei 
familian. Se si riesce ancora a 
far fronte alle richieste e per
che il Comune e la Prormcia 
hanno prorreduto con stanzia-
inenti intearativi. Anche a Bo
logna la situaztone non e poi 
tanto differente: I'ECA. che as-
siste 3200 nuclei familiari. ri-
ceve circa 100 milioni annui di 
contrihuto statale. L'entitd della 
somma pero e rimasta stazio-
nana per un decenmo sino al 
1964. Poi. menlre si attendeva 
un aumento. e giunto un taglio 
di 20 milioni. A Foggia — dove 
Vassistenza rifente delle parti-
colori condiziom del Meridione 
— i fondi dell'ECA dello scor.<o 
anno >ouo csauriti completa 
rwnlc <in da scttcmbre. E per 
:l 1%6 le pro*t>ct:ue snvo ancor 
p;w aUarnanii a causa delle 
continue richieste di contributi. 

Ora. con il p-.ano Pieraccmi 
sor.o poi cadute nuore speranze. 
11 gwdizia che I'ASEA ha espres
so e estremamente screro e si-
amficatiro: « 11 Piano — c det
to in una mozionc dcll'Associa-
::oic — pur fissar.do per la pri
ma volta in un docvmenlo uffi
ciale oh oliettiri da conseguire 
r.cl scV.ore a**i?ienztale. pre-
?enla w.a iisuffidcr.ie ralutaztn 
nc di tuUi i {moment ad esso 
cnines-n r r.nn appronla slru 
nc.ti 'do'Wi per conscauire i 

• vTcdclti obwttui. \ on e preri 
sto. fra Y alt TO. un chiaro piano 
rii t'n.inziamentn c dei conse-
auer.ti jvnorii di attuazione del
le sccltc priontaric da operare 
nella nforma delYordmamento 
assisicnziale per renderlo sem
pre piu adaruato at prccetti co-
stituzionali. 11 Comitate direltiro 
dclYASEA ha espresso :J con
cords parcre che in sede di pro-
grammazione per la parte atti 
r.cvle a'd'a^istenza debbano es-
sere magaiormente qualificati i 
comp-.ti e definite le funzmm de 
alt Enti Comunali di Assistenza 
che. adeauatamente riordmati c 
potcnziati dovranno costituire 
Yoraano locale di collegamento 
e di attuazione degli mterrenti 
assistenziah preristt ed assicu-
rati dagli organi nazionali c re 
gionali. reri c propri consultnri 
Rcncrali a disposizione dei cit
tadini >. 

c, b. 

La Spezia 

Nessuna traccia 

degli studenti 
scomparsiin mare 
I tre giovani ri-
cercati da elicotte-
ri e da navi civili e 

militari 
LA SPEZIA, 28 

Le ricerche dei tre studenti 
scomparsi in mare, continuano 
con un imponente impiego di for-
ze ma con speranze che si fanno 
sempre piu fioche. I tre giovani. 
allievi del « Nautico » di Camo-
gli. erano partiti da Santa Mar-
gherita nel pomeriggio di sabato 
scorso su una barca a vela della 
classe < Star». mentre spirava 
un forte vento dj libeccio ed il 
mare era mosso (forza tre e 
quattro). 

Alle ricerche dei giovani. sotto 
la diriezione deirammiragliato 
dell'alto Tirreno. partecipano la 
fregata c Aldebaran», il rimor-
chiatore civile < Messfco > di Ge-
nova. un altro di Savona. un 
aereo militare decollato dall'ae-
ronorto di Pisa ed un elicottero 
dclla guardia di finanza di Ocno-
va. Fino ad ora I'unico indizio 
degno di nota e stato fornito dal 
ritrovamento di alcuni pezzi di 
legno. ricono^ciuti come parti dcl
la barca dall'eT-proprietario dcl
la c Stella > fl'imbarcazione era 
poi stata vendnta alio studente 
romano Carlo Tomci. di 20 anni). 
Sabato insieme al Tomei erano 
partiti anche flian Luigi Villa. 
di 20 anni. e Giuseppe Mibelli di 
19. abitanti nell'isola del Giglio. 

L'uscita dal porto di Santa Mar-
ghorita. sabato. col marc cosj 
agitato b .stato un gesto giudicato 
imprudente dagli csperti della 
7ona: particolarmente rischiosa 
e stata la decisione presa dai 
tre studenti di doppiare il capo 
di portofino per avventurarsi in 
marc apcrto ver«o Punta Chiap-
na: se la barca fo^se rimi-ta 
aH'ffitemo de!la p:ccnla in?cnatu-
ra di rortofino e comuno'.ie alrre-
no cntro il golfo Tig-.illio e vici-
no a riva. i rischi sarebbero stati 
minimi. 

Palermo 

Stamane revisione 
del processo a 
Salvatore Gallo 

! PALERMO. 2A 
I„i rcvi<ione del processo a 

canco di Salvatore Gallo. l*ex 
erga.Molano dj Ventotene. inizia 
do'mani dinanzi alia Corte d"As
sise di appello di Palermo. 

II 21 dicembre 1956. Salvatore 
Gallo c il figlio Sebastiano furo-
no condannatz rispetiivamente al-
l'ergastolo ed a 14 anni di reclu-
sione quah re^ponsabili delluc-
cis:one di Paolo Gallo. fratelio di 
SaUatorc. I-a sentenza di primo 
grado della corte di Assise di 
Siracusa venne confermata in se
de di appeho per Salvatore Ga^lu. 
mentre il UiV.o Seba«tiar>o venne 
assolto per insufficienza di pro
ve. Un successivo ncorso in Cas-
sazionc venne resp.nto. 

II 6 ottobre 1961. a sctte anni 
dal giomo in cut sarebbe stato 
consumato il presunto dehtto, 
Paolo Gallo fu rintracciato in 
un casolare di Ispica. Salvatore 
Gallo venne immediatamente li-
bertto dal penitenziario 

n 
IERI 

OGGI 

OOMANI 

Non ce la 
fa piu 

PARIGI — Louis Bublens. 
5H anni. chiede alia previden-
za sociale francese un risar-
cimento di 15 milioni di lire. 
Si spieqa cost: < Guadagno 
300 mila franchi al mese (360 
mila lire) e non faccio nulla. 
Questo non pud durare. La 
mia inazione incide sul m'to 
squilibrio psichico e nervoso. 
Pertanto chiedo il risarcimen-
to dei danni al mio diretto-
re». Ora devc decidere il 
tribunate. 

Nozze 
d'oro 

I.OXDRA — Si sono sposati 
icri Marif Murchison. 35 anni. 
e lord Rothermere. 67 anni. 
proprietario del Daily Mail. 
del Daily Sketch. dcJ/'Evening 
News, dello Star e di nume-
rosi giornali pwrinciali e ri-
vistc. 

Riposeranno 
in piedi 

BOGOTA" — Yincremento 
demografico di Bnaota fa si 
che non ci sia piu posto net 
cimiteri. La questione d al-
Yordmc del giorr.o del consi-
aho comunale. L'inacanere dei 
servizi municipali Carlos Baer 
che si prepara a tencrvi una 
relazione d> qui a qualche 
giomo proporra ta sua solu-
zione: cow/ire un nuoro ci-
mitero dore i cadareri siano 
sepolti dntti. «Sara piu eco-
nom;co e piu igiemco > — di
ce lui. 

Matador a 
all'alt are 

XIMES — L'ur.'ca dnina 
torero di Francia. Clorita 
Moitcs. al sccolo Claire Gar
cia. si e sposata ieri a Ximcs 
con u.' aiovane cantanic spa-
anolo. Francisco Munoz. nolo 
nel sun paese sotto lo pseu-
donimo di Kurt Saroy. Su-
merosi toreri e p:cadores han
no assi'tito alia cerimnnia. 
Clarita Montes ha dato addio 
alle corride. 

Tra i due 
litiganti... 

ALBEXGA — « ET mio.' ». 
< .Yon e vero: e mio. ' in-
rcce! >. Da mesi un aereo 
DC-4 a 70 posti e conteso 
fra un ufficiale amencano e 
un barone tedesco. Sicche. 
appena atterrato ad Alhenaa 
e intervenuto un pretore ita-
liano e Yha sequestrato. In-
tanto non & di nessuno: poi 
si vedra. 

I I 

governo i tal iano»: « Destina-
tari dell'attivita dell 'erigenda 
fondazione sono i cittadini del
la Repubblica popolare cinese, 
Stato non riconosciuto da quel -
lo italiano ». I due periodi ri 
portati s o n o rispettivamente 
della Prefettura di Roma e del 
Consiglio di Stato: si nota in 
essi un'identita e una « larghez-
za > di vedute davvero senza 
precedent i. 

Sulla questione del testamen
to di Curzio Malaparte, ieri se
ra al Ridotto dell'Eliseo, il 
«Centro per lo sviluppo delle 
relazioni culturali con la Cina » 
ha tenuto una conferenza starn
pa introdotta da Lamberti Sor-
rentino. Fra gli altri . ha preso 
la parola il compagno Gennaro 
Miceli. vice-capo gruppo del 
PCI alia Camera, il quale ha 
assicurato l'appoggio del PCI 
per la realizzazione della fon
dazione « Malaparte ». 

Sono state riassunte le varie 
vicende politiche e giudiziarie 
legate al mancato rispetto del
le volonta di Malaparte. Lo 
scrittore, reduce da un lungo 
viaggio in Cina e ormai vicino 
alia morte (sapeva di essere 
vittima di un male incurabile) 
pubblico il testamento il 10 
maggio del 1957 e dichiaran-
dosi «mosso da sentimenti di 
riconoscenza verso il popolo 
cinese» istitui la fondazione 
alia quale lascio la villa di 
Capri. 

II governo della Repubblica 
popolare cinese assicuro un 
versamento di 2 milioni l'anno 
per la manutenzione della vil
la. oltre a 2 milioni per le 
spese necessarie ad avviare 
l 'attivita della fondazione. Gli 
esccutori testamentari . dopo la 
morte dello scrittore, fecero 
domanda alia Prefet tura di 
Roma per il riconoscimento 
della Fondazione. 

• Dal momento della domanda 
la pratica e sparita e r iapparsa 
infinite volte, passando per t re 
dicasteri (Esteri , Interni e Pub
blica Istruzione) tornando in-
dietro e ricominciando il dif
ficile cammino alia ricerca del-
1'autorizzazione. Le prime dif-
ficolta frapposte dai ministeri 
furono di natura finanziaria: 
si disse che la fondazione non 
aveva denaro sufficiente per 
andare avanti . La somma di 
2 milioni offerta dal governo 
cinese fece perd superare lo 
ostacolo. anche in considerazio-
ne del fatto che molti privati 
ed enti avrebbero certamente 
contribuito con donazioni. 

Nella lunga vicenda hanno 
avuto la loro parte anche gli 
eredi di Malaparte. i quali. 
ben sapendo che, se la fonda
zione non sara autorizzata. di-
verranno proprietari della vil
la. hanno tutto 1'interesse a 
che il testamento dello scrit
tore non venga osservato. 

La decisione spetta ora al 
Consiglio di Stato. davanti al 
quale il giudizio si s ta svol-
gendo da oltre 6 anni (la pros-
sima udienza e fissata al primo 
apri le) . E ' evidente. pero. che 
i v a n ministeri interessati pos-
sono ancora. se vogliono. ri
solvere una volta per tutte la 
situazione. dando corso alle vo
lonta dello scrittore. Se finora 
cio non e avvenuto si deve — 
come giustamente e stato po
sto in rilicvo ieri sera durante 
la conferenza starnpa — a una 
precisa volonta politica: le 
espressioni della Prefettura e 
del Consiglio di Stato lo di-
mostxano. 

a. b. 

II trofeo per i campionati del mondo 

di calcio ritrovato da un cane 

Anche la Coppa 
(dopo il ladro) 

a Scotland Yard 

Nizza 

ff¥^^^m 
LONDRA — Pickles, il piccolo cane che ha ritrovato la Coppa Rimet, posa per due fotoreporter 

(Telefoto ANSA-* l'Unita ») 

Sartina delusa: 
svanisce 

Peredita di 
10 miliardi 

NIZZA. 28. 
Una sartina di Nizza nel gi

ro di due giorni e improvvisa-
monte diventata miliardaria e 
altrettanto Improvvisnmcnte si 
e ritrovata nella sua primitiva 
e modesta condi/ione. Protago-
nista dell'originale esporienza 
6 Aumee Guittay alia quale un 
notaio 1'altro giorno aveva det
to che la principessa egi/iana 
Kamal El Din le aveva lascia
to una favolosa eredita. am-
montante a dieci miliardi e 
mezzo di lire. Dopo ore di eufo-
ria vertiginosa e di pubblicita 
radio televisiva, questa matti-
na la sartina o stata informa-
ta che le sue belle illusion! ri-
schiano di svanire perche la 
principessa, un tempo pluri-
miliardaria. al momento della 
morte non dispnneva che di un 
patrimonio piuttosto esiguo 

La noti/ia del lascito si era 
sparsa sabato scorso a Niz/a 
e Aimee Guittay. madre di due 
bambini, e stata alia ribalta 
della cronaca francese con in-
terviste giornalistichc, radiofo-
niche e telcvisive. « Daro una 
grande festa » — aveva an-
nunciato la sartina — « Una e-
norme festa per tutti gli abi
tanti del mio villaggio. Poi 
partiro per chissa dove e |H>r 
faro chissa cho cosa. Non ne 
ho la minima idea >. 

Poi la delusione. 

LONDRA, 28. 
E' stato « Pickles», un cane 

bastardo pezzato bianco e nero, 
a compiere I'impresa che da una 
setlimana era il sogno di ogni 
agente di Scotland Yard. La Cop
pa del Mondo intitolata a Jules 
Rimet, I'ambito trofeo che andra 
in premio alia squadra che uscl-
ra vlncitrice dalle gare in pro-
gramma per Testate prossima in 
Inghilterra, e stata rinvenuta per 
caso durante una distratta pas-
seggiata domenicale che David 
Corbet! stava compiendo insieme 
al suo cane. La Coppa tutta d'oro 
verra ora gelosamente custodita 
dalla polizia e non sara piu espo 
sta al pubblico. L'unico momento 
in cui il trofeo potra essere ve-
duto sara il 4 aprile prossimo 
quando verra portato in tribunale 
quale «corpo di reato» per il 
processo al portuale Walter Blet-
chley, autore del «colpo» che 
aveva gettato nella coslernazlone 
i dirigenti del calcio tnglese e 
tutto II mondo sportive Oggi pero 
e stato consentito ad un gruppo 
di fotografl di ritrarla dentro una 
bacheca di una stezione di po
lizia che I'ha presa in consegna 
dopo il fortuito ritrovamento. Poi 
andra alia centrale di Scotland 
Yard. 

David Corbett, uomo di fatlca 
di un rimorchiatore adibito al 
traino di carghi sul Tamigl, era 
dunque uscito, come ogni sera, 
col suo cane. « Stavo rientrando 
in casa — ha narrato agli slu-
pefatti agenti del piu vicino com-
missariato di polizia — quando 
il cane si blocco vicino ad un 
oggetto che giaceva vicino alia 
staccionata. Non ci fu verso di 
muoverlo. Seccato mi chinal e 
vidi un pacco avvolto in carta 
di glornale. incuriosito ne strac-
ciai una parte e vidi il basa-
mento di quello che aveva tutte 
le apparenze di una statuina. 
Ancora uno strappo al giornale 
e non ebbi piu dubbi. Una tar-
ghetta recava la scrilta Brazil 
1962 >. 

Emozionato Cuomo corre a casa 
ad avvertire la moglie, quindi si 
reca alia stazione di polizia. Vie
ne convocato per telefono Harold 
Mayes, membro del comitato or-
ganizzatore dei campionati mon
dial! di calcio, per I'identificazio-
ne ufficiale. Ora si attende il pro
cesso per sapere dal ladro, Blet-
chey, i movenfi del suo gesto. 
Voleva far soldi, questo e indub-
bio, ma perche, ad esempio, In
sieme alia Coppa, non rubo la 
collezione di francobolli che si 
frovava nella sfessa bacheca e 
che aveva un valore superiore? 
Forse di questo non era a cono
scenza, o forse non ebbe tempo 
di completare I'opera. In seguito, 
com'e noto, il ladro commise 
I'ingenuita di ricattare ! dirigenti 
sportivi inglesi chiedendo una in-
gente cifra per riconsegnare la 
Coppa. Fini coll'esssre arrestato 
nel momento in cui credeva di 
riscuotere il denaro richiesto. I 
dirigenti, infatti, avevano awer-
tito nel frattempo la polizia. 

r—in poche righe—, 

Frana a San Barfolomeo 
BEXEVEXTO — Un vasto xxvy 

\nmcnto franoso. provocato a 
quanto sembra dalle forti pio:;-
£ie dei giomi scorsi. minaccia 
le case della zona alta del riona 
* Macchia San Vito > del com j -
ne di San Bartolomeo in Galdo. 
Quattordici case abitate da a' 
trettante famiglie. sono siate fat-
tc sgomberare. Alcune sono sta
te ahbattute dai \n.aili. 

Investiti da autista ubriaco 
TUCUMAN (Argentina) — Ot

to r.icarzi dagli 8 ai 13 anni 
di eta sono morti e tre altri 
sono rimasti gravemente feriti 
in uno scontro tra Tautobus che 
Ii trasportava ed un autocarro 
guidato da un autista ubriaco. 
Questi avcza continuato la stra-
da dopo lo scontrc; preso pero 
dai rimorsi. si costittnva alia 
fine alia polizia. 

(ondannati a morte 
MANILA — Ventun persone. 

responsabili dciruccisione di !4 
detenuti dclla colonia penale di 
Davao, sono state condannate a 
morte da un tribunale filippino. 
II gravissimo fatto di sangue 
awenne lo scorso anno quando 
un gruppo di appartenenti alia 
banda Oxo. impadronitisi di un 
guardiano del peniteiuaaxio. pe-

netrarono nolle cc-lle dove erano 
racchiusi alcuni uomiru della 
banda rivale Siguc-Sigue. tni-
c:dandone H e ferendone una 
decina prima di essere ridotti 
all'impotenza ciil personale del 
caret re. 

Ucciso a colpi di pietra 
AGRIGEXTO — II cadai-ere 

del bracciante agr.colo An'on:-
no Di Franco, di 57 anni. e sta 
to trovato in un.i strada di Ca
st rofihppo. Secondo le pnme n-
sultanze delle indag^ni il D: 
Franco, sarebbe stato ucciso con 
ntimerosi colpi di pietra alia te-
>ta. nel corso di una lite. Gh 
inquirenti hanno fermato e poi 
arrestato Salvatore Morreale di 
42 anni. 

Ragauo rapifo in USA 
SURFSIDE (Honda) — Un 

uomo armato ha rap;to il figlio 
diciassettenne di un ricco lm-
prenditore di Surfside. in FIo-
nda. cd ha intimato ai geniton 
di pacare 25.000 dollan di rj-
^catto cntro le fi di domani mat-
tina minacciando in caso con 
trano di uccidere il ragazzo. II 
rapitore c penctrato nella ahi-
tazione dcllimprenditore. Aaron 
Croldman. ha legato ed imbava-
gliato I'uomo e .'2 moglie e si 
e poi allontanato a bordo del-
l'auto del Goldman portando 000 
se il ragazzo. Darnel. 

II processo Bebawi 

Fa piangere le giurate 
una lettera di Claire 

Claire Ghobrial Bebawi ha 
riportato ieri d'uttualita il pro
cesso per la morte di Farouk 
Chourbagi. processo che si tra-
scina stancamente davanti ai giu-
dici della Corte d'Assise di Ro
ma: rivendicundo i propri diritti 
di madre (e un po' anche quelli 
di imputata) ha scritto ai giudici 
una lettera con la quale e riu-
scita a strappare le lacrime di 
qualche giurata. 

« Oltre ad essere imputata — ha 
scritto Claire — sono una donna 
e una madre. Coloro che mi ac-
cusano ingiustamente mi impe-
discono di vedere 1 miei figli e 
inoltre si sono serviti di falsi 
testimoni e si sono comportati 
in modo inumano contro la mia 

povcra ed ammalata mamma. 
Hanno anche messo in dubbio il 
mio amore materno. 1 miei tigli 
non hanno avuto piu mie notizie 
e questo fatto ha costretto mio 
figlio maggiore. MouraU. a cer-
care uno stratagemma: mi prego 
cioe di indirizzare le lettere prcs-
so un suo amico. Ma anche que
sto tentativo e fallito •». 

Ha continuato Claire: «Sono 
stata sempre cid che una madre 
deve essere. Ho preferito soffrire 
e sopportare la situazione anor-
male impostami dal mio ex ma-
rito piuttosto che abbandonare i 
ragazzi. 'Durante questi lunghi 
mesi di sofTerenza per la deten-
zione. il mio unico conforto sono 
state le loro lettere. ma anche 

di questo sono stata privata. Do-
vrei avere una for/a sovrumana 
per sopportare un processo sner-
vante come questo, un processo 
the mi ha poitato davanti a una 
Corte per piu di 110 giorni, viag-
fiiando ogni volta in un'auto adat-
ta solo a delle bestie. senza cibo. 
interrogata per ore e ore. costan-
temente umiliata c insultata da 
coloro che vogliono colpirmi >. 

La Ghobrial ha concluso la let
tera con un appello ai giudici: 
fatemi vedere i miei tre figli. II 
presidente La Bua ha mostrato 
il proprio interessamento. mentre 
oltre alle giurate. anche una so-
rella di Youssef Bebawi piange-
va. I ragazzi pero sono all cstcro 

ITESORI 
Le regge, i castelli, I palazzf, I musef 
visti nella loro realta storica, 
illustrati nei loro patrimoni d'arte, 
presentati 
in un completo racconto fotografico. 

Ciascuna monografia, in grande formato, 
comprende 
una introduzione storico-artistica, 
un esauriente itinerario, 
tavole cronologiche 
e oltre ottanta illustrazioni. 

Lire 6 0 0 Sadea Sansoni Editori 

Nelle edicole e nelle librerie 
in vendita la prima monografia 
dedicata 
a uno dei maggiori complessi artistici 
di Roma e del mondo 

a CAMPIDOGUO 
a cura di C. Pietrangeli e G. De Angelis d'Ossat 
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Cosi il centro - sinistra «sana» lo scandalo dell'Urbanistica! 

La collettivita deve pagare i danni della 
r: 1 

Durante lo sciopero di 24 ore 

Alle 9 corteo 
degli edili 

sinoall'ANCE 
Gli edili romnni, ntlla scconda giornata di sciopero unita-

rio cho si svolgera o,ggi in tutta Italia, daranno vita ad una 
nuova manifesta/ione di protesta nelle strade del centro. Un 
lungo corteo sfilera per via Nomentana sino a raggiungere la 

sede dell'associazione nazionale dei costruttori. 
In questi giouii. su invito dei tre sindacati, nei piu grossi 

cantieri si sonn avuti scioperi parziali e comizi. La lotta per 
il nuovo contratto. per l'occupazione, per una nuova politica 
edilizin si puo dire che non ha mai avuto sosta. Con lo scio
pero odierno di 24 ore e la manifestazione. la battaglia per il 
contratto raggiungera uno dei momenti piu culminanti. I la-
voratori sono invitati dai sindacati a radunarsi alle 9 in 
piazza Ksedra: di qui partira il corteo che attraverso via Cer-
naia, via Palestro, via XX Setlemhre Porta Pia. via Nomen
tana, via Antonio Nibby, via di Villa Ricotti, raggiungera via 
Guattani, dove si trova la sede dell'ANCE. Una delegazione 
chiedcra un colloqmo con i dirigenti dell'associazione padro-
nale. 

AUTOLINEE — Ieri e pro-
seguitn 1'azione unitaria sin-
dacale dei dipendenti delle 
autolinee, con un nuovo scio
pero articolato dalle prime 
ore del mattino sino alle 10. 
La partecipazione all'asten-
sione e stata ancora una vol-
ta massiccia. malgrado il 
rinnovarsi delle minacce e 
delle rappresaglie padronali. 
Di nuovo, infatli. quasi tut-
te le aziende, Zeppieri e 
SITA in testa, hanno attua-
to la scrrata, non facendo 
riprendere il Iavoro alle 10 
ai dipendenti. 

Delegazioni di lavoratori e 
i sindacati hanno protestato 
presso i sindacati e le pre-
fetture per l'alteggiamento 
delle aziende. Gia nei gior-
ni scorsi. di fronte alle € ser
rate > e alle rappresaglie. i 
tre sindacati nazionali di ca-
tegoria avevano invitato il 
vice presidente del Consiglio 
on. Nenni, i ministeri dei 
Trasporti. del Lavoro e della 
Giustizia ad intervonire per 
H rispetto delle liberta sin-
dacali. I tre sindacati. inol-
tre, avevano invitato le se-
greterie provincial! ad esami-

Alle ore 18 

nare la situazione per pren-
dere adeguate inizialive. Og-
gi i tre sindacati provincial! 
si riuniranno nppunto per 
stabilire una decisa risposta 
alle provocazioni delle azien
de. Intanlo oggi. nei Lazio 
sciopereranno per 24 ore gli 
operai e gli impiegati delle 
autolinee. 

I.N.P.A.D.A.I. — Gli oltre 
trecento dipendenti del-
1'INPADAI (1'istituto previ-
denziale dei dirigenti di azien-
da. che amministra anche un 
vastissimo patrimonio immo-
biliare) scioperano oggi per 
24 ore, in seguito alia deci-
sione presa dal nuovo diret-
tore Mario Fasciano, che in 
violazione dei principi fonda-
mentali delle liberta sindaca-
li, ha deferito al consiglio di 
disciplina il segretario del 
sindacato. II grave prowe-
dimento e stato preso perche 
il dirigente sindacale, con 
una circolare, aveva invitato 
i colleghi a prepararsi a 
scendere nuovamente in scio
pero in quanto le rivendica-
zioni accolte dopo lo sciope
ro di 23 giorni, non veniva-
no di fatto attuate. 

Al Brancaccio 
per la liberta 
nella scuola 

Sotto la presidiwa di Carlo Levi si svolgera oggi. alle ore 18, 
nella sala del cinema Brancaccio una importante manifesta
zione di solidarieta ccn il preside e i giovani del « Parini >, 
incnminah, come e noto. per Tinchiesta pubblicata sul giornale 
d istituto « La 7anzar.i *. Durante la manifestazione, organiz-
zata dall'ADKSSPI. prenderanno la parola tra gli altri il pro
fessor Lucio Lombardo Radice, direttore deH'istituto di Mate-
matica all'Universita di Roma, e direttore della rivista « Ri-
forma della scuola ». l'avvocato Nicola Lombardi. i proff. Lu-
dovico Gntto e Anciolr Bandinelli. della sezione romana del-
1'ADESSPI; sara affrontato il tema e La liberta nplla scuola e 
nella sc*.ifia». Aiia manifestazione hanno aderito numerosi 
rappresentanti (Kile oi>';:nuzazioni giovanili: la sezione romana 
di Nuova KcsiMcnza. l goliardi Autonomi. il Movimento di col-
laborazione civica. c l'l'r.k^f ro,r,ana dei genitori. Inoltre han
no ailento R. Bianehi Bandinelli Ebe Flamini del M.C.C., M. 
Passigii c G. TaU-t deH'UDI. il pittore E. Calabria, il segre
tario pro.'. SXASS Ubaldo Moronesi. 1'Associazione Genitori 
Portuense, il Circolo Culturale Ludovisi. il Circolo Culturale 
Panthron. Raul Mordenti di Nuova Resistenza. N. Licata con-
sigliere comunale del PS1UP. A. Todino consigliere provinciate 
del PS1UP. A. Mango. Anna M. Seganti. Luigi Cavalieri. 

«lottizzazione che scotta» 
Prima deH'incriminazione dell'avv. Furitano, la decisione per via Cortina d'Ampezzo presa da 
centro-sinistra e destre uniti — Le aree «mangiate» dal cemento reintegrate dal Comune 

• • • • • t T T 
m i t t i t Are*, oTfei-te dai proprltiarl 

XMMit'X ^re* agqlunb* al compransar'o Jr 

kna vlocolatd dalla tt7-

II grafko mostra In che modo 1! centro-
sinistra capitolino si appresta a « sanare » 
la situazione di illegality e di abusivismo 
esistente nella zona di via Cortina d'Am
pezzo (la buccia di banana sulla quale 
e scivolato II direttore all'Urbanistica). 

Le parti a quadrettate » indlcano le aree 
che i proprietarl cederebbero al Comune 
quelle grige le zone che dovrebbero es-
sere aggregate al comprensorio per com
pensate ia mancanza di giardini e di 

scuole provocata daU'espanslone abuslva 
del cemento; la piccola zona scura (rien-
trante nei piano della «167») avra la 
stessa funztone. La collettivita, insomma, 
dovrebbe pagare M costo della specula-
zione 1 

L'incriminazione dell'avvocato Furitano, direttore 
cinque funzionari capitolini e dell'impresario edile M 
tro-sinistra. Solo ora si e venuti a conoscenza di una 
niita glovcdi sera, in cui sono stati presi in esame gli effeiti 
criminati. E. in effctti, le preoccupazioni del centro-sinistra ca 
mano in causa gli indirizzi politici seguiti dalle Giunte che 

della Ripartizione comunale urbanistica, degli altri 
oretti, hanno messo sottosopra gli ambienti del cen-
lunga e sembra vivace riunione di Giunta, avve-

politici delle gravi accuse rivolte dalla magistratura agli in-
pitolino sono ben fondate, perche le accuse a Furitano chia-
la DC ha in ttitti questi anni diretto, prima attraverso la for

mula del cenlrodestra e ora 

It'Oo l̂* Froaldents Invlta nuovaaante la CosAlealcse 
• »otara aulla pTopoat* fcraulata dall'lascaaqra frtsclpa* Bffat 
tusta la votaziosa, tela pr^pcota A orprovata a eag^lorsnra coo 
eocluatooo dal'soil r»pp=«a*ntantl Ant Grappa CosaUloTa Comr.\ 
( M . 

L'Asacssore Crescmal dlcMnra ohe U propria »ota a 
• CeLo ospretao can la rlotrva o» atptlr* In pr*pu3l»o 11 rarer* 
*i iottl i oolla-%1 dal Cruppo Conslllara Sjola*-ata, confOM -̂
«1 I'VllI* Oosnlaolooe Ccznlllar* per I' Ortan Lo * lo*. 

• • f • • n.i 

r.io »ito nr. t iri 
O. FE3SIDZBIS 

r.aa tsari^D t» PatruceV 

31 luglio 1964: la commlssione urbanistica autorizza l'am-
ministrazione a trattare la < sanatoria» con i proprietari di 
via Cortina d'Ampezzo. Riproduciamo le conclusioni del ver-
bale: il gruppo comunista vota contro, tutti gli altri a favore. 
II rappresentante socialista, in evidente imbarazzo, esprime 
la riserva di sentire il parere del proprio gruppo. 

tvm OB liu^Sa qaanto sopra 11 Con9l£liore Crocco deaume c i a 1 

| raprortl In porcentuale d e l l a zonlzzazlonft non dabbono conald,a^ 

J rars l in niaura abnoma r i s p e t t o a l c o n c e t t i nodernl d e l l ' c 

[banl s t l ca . 

31 luglio 1904, nuova riunione della commissione urbanistica. 
E' di scena il deputato del PSDI, Crocco, attuale assessore alia 
Pubblica Istruzione e gia presidente della societa che ha iniziato 
la costruzione del famoso Hotel au Lac. La tesi dell'esponente 
socialdemocratico c paradossale: quanto accaduto nella zona di 
via Cortina d'Ampezzo rientra, secondo Crocco, nella normalita 
e tutto sarebbe in regola almeno c rispetto ai concetti moderni 
dell'urbanistica ». 

I I I problena, dal rarda, a def ta d c l l ' o r a t o r a , non aeabral 

I laportanta In conaidera2lona d e l l a carat tar la t l cha da l la so 

I n a che r l s a l t a suf f lc lentesenta dotata d l g lardln l a parehi 

20 luglio 1964: riunione della commissione per l'urbanistica. 
Ecco, dal vcrbale. come il consigliere Greggi, esponente della 
destra d. c. cercava di minimizzare lo scandalo di via Cortina 
d'Ampezzo affermando che, in fondo. il problema del verde 
c mangiato > dal cemento non esisteva. 

Protesta il quartiere contro il «taglio » del « 10 » 

INSEGNE SPENTE A SAN LORENZO 
Tutto il quartiere di San Lo

renzo e tappezzato di manife<4i 
di protcsta contro I'Atac. le ser-
rande dei no£o7i ^ono nma«te 
ieri semichni^p. le insegne lumi-
no«e spente in secno di pmte^ta 
contro la soppre<-5iono della linea 
tranviaria n. 10. E* la prima ma
nifestazione nei quartiere dopo la 
iiKiualificabile mivira dcll'azjenda 
pubblica che. oltre a ledere gli 
interc^si di tutta Ia popolazione 
della zona. sicnilTca un altro gra
ve colpo inflitto al trasporto pub-
blico a tutto vantaggio di quello 
privata 

La sopprcssione del « 10 >. che 
fa se«?uito all'anticipazione del 
servizio notturno e al mmacciato 
< coiinfiM>co > che portcrebbo I»ni 
zio del ?cr\izio notturno alle 21.30. 
lmTxxlisee ii collcgamento del 
quartiere con le altre zone del!a 
citta: impossibile recarsi con un 
mezzo pubblico alia stazione, al 
Pohclinico. 

II comitato cittadino unitario 
che ha indetto la manifestazione 
ha anche fatto distribute mi-
gliaia di manifestini nei quali si 
legge che cqualora perdurasse 
il silenzio dell'Atac di fronte alle 
proteste dei cittadini. tutta la po
polazione di San Lorenzo do\ra 
disporsi a porre in atto tirttc le ! 
forme legittime e piu idonce di 
protesta per Ia situazione di iso-
lamonto >. 

Nei manifestini si ricorda an
che la lettcra aperta al sindaco 
di Roma in cut si avanzavano 
una scrie di proposte tese a col-
iegarc i'csircma periferia della 
Bona Uburtina al centro della 
citta. 

con il centro-sinistra. In Cam-
pidoglio si e soprattutto preoc-
cupati dalla possibility che lo 
scandalo delle «bustarelle», 
riportato alia ribalta dalla Ma
gistratura, finisca col coinvol-
gere interessi e ambienti ben 
piu altolocati di quelli rappre-
sentati dagli incriminaii. A 
questo proposito siamo in gra-
do oggi di fornire notizie di pri
ma mano sull'atteggiamento as-
sunto in questi anni e in que
sti mesi dalla DC e dal centro-
sinistra (appoggiati natural-
mente da Uberali e fascisti) 
sulla questione del comprenso
rio di via Cortina d'Ampezzo. 
cioi sulla stessa questione per 
cui § stato chiamato in causa 
Furitano che net corso della 
settimana sara interrogato dal 
giudice istruttore. 

La convenzione, firmata net 
'35, fra il Comune e la socie
ta Acqua Traversa (ora disciol-
ta e in parte sostituita da un 
Consorzio di proprietari) e sta
ta apertamente violata. Nei do-
poguerra, attraverso una serie 
di operazioni che sono al va-
glio della Magistratura. sono 
state sottratte vaste zone al 
verde pubblico, ai servizi, al
le strade. mentre ai palazzi co-
struiti sono stati aggiunti (con 
il sistema delle soffitte che di-
ventano soprattici e degli scan-
tinati che diventano abitazio-
ni) piani su piani. La conven
zione fu poi inserita nei piano 
regolatore del '62. e dopo I'ac-
coglimento di una osservazio-
ne presentata da un gruopo di 
abitanti della zona, ne fu pro-
posto lo stralcio. Nei '64 e nei 
'65 in Comune si sono susse-
guite le riunioni della Commis
sione urbanistica per risolve-
re il problema cosi clamorosa-
mente venuto alia luce nei '63 
allorchi la Guardia di Finan-
za sequestrd in Comune tutti i 
progetti relativi alia zona (tren-
ta sono ancora a disposizione 
della Magistratura). Dei 110 et-
tari del comprensorio. due ter-
zi sono gia edificati, mentre il 
rimanente £ blixcato dalla so-
spensione delle licenze edilizie 
ordinata nei '63. 

Rispetto al piano regolatore, 
34 dei 110 ettari dovrebbero ser-
vire per il verde e i servizi. ma 
gran parte della zona e gia 
stata inrasa dal cemento e poi-
chi gli amminhlratori capito
lini sono allergici alle misure 
radicali contro Vahusirisrro e 
la speculazinne edilizin. stan-
no tentando di varare un com-
promesso con i proprietari pro
prio per legalizzare quelle vio-
lazioni per cui Furitano & sta
to incriminato. 

In una delle recenti riunioni 
della commissione urbanistica, 
infatti, i rappresentanti del 
centro-sinistra. appoggiati dal
le destre. hanno propotio la 
firma di un accordo con il qua
le si passa un colpo di spuana 
sul passato e anzi si premia la 
speculazione aggregando al 
comprensorio. in cambio della 
cessione al Comune di poco piu 
di tre ettari. altre aree. in 
parte pubbliche o da espropria-
re. per un Male di circa 32 et
tari, da adibire a verde e a 
servizi. Cosi le indicazioni del 
piano regolatore vengono. nella 
forma, quasi rispettate. Gli spe
culators si sono < mongiati» con 
il cemento gli ettari destinati 
ai giardini e alle scuole e ora 
il Comune It mole «indenniz-
zare > facendo grarare i servi
zi su zone che non sono di lo-
ro proprietd. Cosi (il grafico che 
pubblichiamo sopra mostra i 
particolari del progetto) sa-
ranno utilizzate una rasta area 

no della « 167 ». Insomma (que-
sta e la sostanza) si forniscono 
a spese del Comune e dell'in-
tera collettivita i servizi pub-
blici ad un comprensorio sorto 
violando convenz'wni e norme 
edilizie. A seguito di questo ac
cordo, che la maggioranza del
la commissione all'urbanistica 
(centro-sinistra e destre) ha gia 
approvato, si sbloccano anche 
le licenze per quella parte del
la zona che ancora non e edi-
ficata. * 

Su questo accordo-capestro, 
che il Comune si accinge a ren-
dere operante, avremo ancora 
occasione di ritornare per met-
terne in luce altri gravi aspetti. 

Per oggi ci basta sottolinea-
re il fatto a noslro parere piii 
importante: le proposte per il 
compromesso con i proprietari 
sono venute proprio sulla base 
di relazioni approntate dall'av-
vocato Furitano dalla cui linea 
non si sono d'tscostati ne" il sin
daco Petrucci, ne~ Vassessore 
all'urbanistica Principe, ne gli 
altri rappresentanti del centro-
sinistra che hanno trovato il 
caldo appoggio delle destre. La 
qual cosa dimostra una volta 
di piu che Vintera vicenda non 
pub essere circoscritta alle 
« compiacenze » di qualche fun-
zionario, ma investe gli indiriz
zi e le direttive politiche ge-
nerali che tali c compiacenze > 
hanno permesso e incoraggiala. 

g. be. 

r 1 
| Nuova protesta | 

I 
I 

delle madri 
per la scuola 
al Corviale 

Un gruppo di donne si e . 
recato ieri mattina dall'as-1 
sessore aile scuole per riba-
dire ancora una volta l'ur-1 
genza del problema scolasti-1 

I co al Portuense-Corviale. do- • 
ve i ragazzi sono costretti a I 

Ivivere in ambienti insuffi-
cientL E ancora per l'enne-j 
sima volta la situazione si I 

Iprotrae da circa sei anni. e ' e . 
stata da parte delle autorita | 

Il'assicurazione che entro Tan-
no Ia zona avra una nuova I 
scuola. II progetto in realta I 

I e pronto. Intanto domani. a l - . 
le ore 9 il direttore alia ri- I 
partizione scuole si rechera 

I al Portuense per rendersi I 
conto della situazione e per | 
incontrarsi con le madri. 

I 
|AI Belli 

I 

I 

Troppi 
insegnanti 
per una 

sola classe 
Impossibile studiare nella I 

I seconda media, sezione B . . 
della scuola G.B. Belli: que-1 

I s t a almeno la segnalazione • 
che ci hanno inoltrato nume- i 
rosi genitori. i cui bambini | 

Ifrequentano quella sezione. 
L'in<egnante ti tola re. infatti. I 
6 assente e sembra che non I 

I si riesca a trova re una sup-. 
plente fiivJa. che dia un mi-1 

Inimo di orgamcita alio svol- • 
gimento dei programmi. I ge-1 
niton sono disperati e chie-1 

Idono che siano presi prowe-
dimenti o che. almeno. si dia I 

ninno utilizzate una vasta area . "P* ,0«if* »P«egazione alia I 
di proprieta deU'INA e un'aU | s t r a n a s ' t u a n o n e - . 
fro poi piccola mserifa nei pia-1 - ^ ~ "™ | — — — J 

Un neonato ricoverato a « Vil la Gina» 

E' morto per 
quindici minuti 

Salvato dal pronto inter
vene dei medici - « Un 

caso eccezionale» 

Un neonato e stato slrappato 
alia morte dal pronto interven-
to di un medico dc-lla clinica 
« Villa Gina >: morto clinica-
mente mentre gh stavano ef-
fettuando il cainbio totale del 
sangue, ha cuminciato a ri-
prendersi solo quindici minuti 
piu tardi. Dapprima dei battiti 
del cuore, poi un vagito, infine 
il colorito 6 tornato normale: 
« Non possiamo ancora dwhia-
rarlo fuori pericolo — ha di-
chiarato il sanitario. dr. Giu-
liano Ginnnelli — clinicamente 
il piccino e sano. Eccezionale 
non e soprattutto il fatto che lo 
abbiamo strappato alia morte 
clinica: eccezionale c che si 
sin ripreso dopo quindici minu
ti. In genere, dopo 4-5 minuti 
il cuore non riprende a battere, 
per il paziente non c'i piii nul
la da fare. Con il piccolo ab
biamo insistito per &rupolo...». 

II drammatico episodio e av-
venuto ieri pomeriggio. La cli
nica « Villa Gina > e di proprie
ta dei fratelli Spallone e si tro
va in via Marco Polo, all'EUR: 
il neonato e venuto alia luce 
l'altro sabato. La madrc ha 
l'« RH negativo ». un gruppo 
sanguigno rarissimo. mentre il 
marito ha l'« RH positivo ». Co
me 6 noto, in questi casi il 
bambino deve subire, appena 
nato, una « sostituzione massi-
va » del sangue. Comunque il 
primo parto non 6 in genere, 
difficoltoso: anche questa si-
gnora ha avuto il primo figlio 
normalmente: altri due piccoli 
sono invece nati morti. Per il 
quarto parto la donna ha de 
ciso cosi di ricoverarsi tempe-
stivamente in clinica e di su
bire un taglio ccsareo. 

Sabato e nato il piccolo: gra-
cile, 2 chili e 300 grammi. I 
medici hanno deciso di effet-
tuare ieri pomeriggio la sosti
tuzione del sangue, un inter-
vento che dura in genere due 
ore: il dr. Patrizi e i suoi as-
sistenti hanno Iavorato tran-
quillamente per oltre un'ora 
quando improwisamente il 
neonato ha cessato di respira-
re. Con angoscia i sanitari si 
sono accorti che era morto, cli
nicamente: hanno fatto chia-
mare il dr. Giuliano Giannelli, 
che era insieme col prof Spal
lone al reparto " rene artifi
c i a l ". e questi e accorso. ha 
tentato tutti i mezzi a dispo
sizione. Ha dapprima pratica-
to la respirazione artificiale al 
piccolo, poi ha preso l'appa-
recchio rianimatore, quindi gli 
ha effettuato un'iniezione in-
tracardiaca ed infine gli ha 
praticato il massaggio cardia-
co dall'esterno. 

Sono passati cosi quindici, 
lunghissimi, minuti: solo lo 
scrupolo, la serieta del dottor 
Giannelli e degli altri sanitari 
hanno salvato la vita del pic
colo. Perche. lo ripetiamo, se 
il paziente non si riprende en
tro quattro, cinque minuti dal
la morte clinica, non e'e piii 
nulla da fare per lui, e i me
dici abbandonano anche l'e-
stremo tentativo. Invece i sa
nitari di < Villa Gina ^ non si 
sono persi d'animo. non ai so
no arresi facilmente: alia fine 
il cuore del neonato ha ripre
so a battere. 

,^J£*¥«J*>1M^ 

II professore che ha eseguito I'intervento, accanto al bambino 

Ore di angoscia a Borghetto Latino 

Lo cercano nei pozzo 

invece stava giocando 
in gravi condizioni un bimbo caduto dal terrazzo 
Ore di angoscia a Borghetto 

Latino: un bimbo di tre anni e 
me//o sembrava scomparso, so
no stati chiamati i Vigili del fuoco 
e si e ini/iata una caccia dispe-
rata nei pozzi che servono a dar 
aria alle grandi fungaie sotter-
ranee della zona. Poi. all'improv-
viso. il bambino — che non aveva 
compreso che il gran trambusto 
lo riguardava — e venuto fuori 
da solo, da un angolino sperduto 
dove si era rintanato a giocare 
in santa pace. 

II protagonista deH'avventura e 
Maurizio Ieraci, figlio di un mu-
ratore. Francesco, e di Carmela 
Ritano: la famigliola. della qua
le fanno parte altri quattro bam
bini, abita da quattro giorni in 
una baracca del borghetto. E. nei 
primo pomeriggio, i cinque fra-
tellini sono usciti a giocare di-
nanzi casa con altri amici. Dopo 
qualche tempo, vista la mamma 
che usciva di casa. le si sono 
fatti atlorno: e subito la donna 
si e accorta della mancanza di 
Maurizio. Subito lo ha chiamato: 
senza risposta. Sono cominciate 
le prime ricerche: senza esito. In

fine s'e pensato di avvisare i Vi
gili: un ucmo e sceso in uno 
dei pozzi e ha cominciato le ri
cerche. Finch6 Maurizio non e 
tornato verso casa da solo, sor-
ridente. 

Un bambino di tre anni. Angelo 
Polidori. precipitato dal terraz-
zino di casa, al secondo piano di 
via Portuense 821. versa in gravi 
condizioni al S. Camillo. dove i 
medici si sono riservati la pro-
gnosi. II piccolo stava giocando 
sul terrazzo mentre la mamma. 
Elisabetta Mora era intanta a 
prepararc il pranzo in cucina. So
no bastati pochi minuti di disat-
tenzione perch6 Angelo prendesse 
uno sgabello e si arrampicas^e 
sulla ringhiera. Le urla del bam 
bino sonn state udite dalla madre. 
Dispcrata la donna e scesa in 
strada e ha raccolto il corpo ina-
nime del figlio. Poi con una mac-
china di passaggio lo ha accom-
pagnato all'ospedale. Gravi lo-
sioni sono state riscontrate. ma 
a tarda notte le condizioni del 
piccolo Angelo erano sensibilmen 
te migliorate. 

Ragazza di 20 anni in un capanno per la caccia 

Ferita alle spalle dalla fucilata: 
disgrazia o tentato omicidio? 

Colpita alle spalle da una fucilata, una ragazza e stata rico-
verata in gravi condizioni all'ospedale di Terracina. Si tratta di 
Maria Rosaria Negrini. 20 anni. II drammatico episodio e awe-
nuto in una capanna usata per la caccia nei pressi di Fondi: la 
ragazza era sulia soglia quando e stata colpita da una fucilata spa-
rata daH"intcmo. dove era il suo amico Gabriele Bruno, di 35 
nni. da Pontecorvo (Frosinone) sposato e con due figli. Ora la 
polizia sta indagando per accertare se si tratti di disgrazia o fe-
rimento. II Bruno ha detto che era di spalle nei momento dello 
sparo e che il fucile era poggiato alio stipite della porta. Succes-
sivamente. la Negrini ha ripetuto che venerdi stava litigando con 
l'amante geloso, c che questi 1'aveva picchiata. 

La polizia ha trovato nella capanna una borsa contenente Rio-
ielli per un valore di venti milioni di lire appartenente al Bruno. 

^oidaiy ~<<dzcL/ -*6u(^/ 

6* *€/ GJ L//0? 

giovedi 31 marzo 
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schermi e ri 
Fracci, Bruhn 

e Nureyev all'Opera 
Oggi alio 21, undiceslma re-

cita in abb. alle terze seraii e 
CKAL. replica dello Spettacolo 
dl Bailetti (rappr. n. 65), dlret-
to dal mnestro Pier Lulgi Ur-
binl per la coreografla dl Erik 
Bruhn. Scene e costumi di En
rico D'Asala. Verra esegulto l'at-
to secondo del « Lago del clgni » 
di ClaikowHkl), lnterpretato da 
Klplde Albanese, Alfredo Halnb, 
Anna Maria Paganini,: «Romeo 
c Glul letta» (scena del balco-
ne) di Prokofiev, lnterpretato da 
Carta Fracci, Erik Bruhn: «La 
silflde > dl Lovensklold inter-
pretata da Carla Fracci, Rudolf 
Nureyev e it Corpo dl ballo del 
Teatro. Lo Bpettacolo verra re-
plicato giovedl e sabato. 

Szering-Flipse 
alia Sola 

dei Concerti 
Vencrdl alle 21,15 nlla Sala 

dei Concerti in Via del (Jrecl 
concerto del viollnista Ilenryk 
Szering e del pianisia Marinus 
Flipse (ataginne di rnusica da 
camera (leH'Aooaclemla dl S Ce
cilia. in abb. tagl. n. 15). In pro-
gramma: Bach: Sonata n. :i In 
ml magglore per violino o pia
noforte: Sonata in sol minore 
per violino solo; Partita in re 
minore per violino solo; Beetho
ven: Sonata op. 47 per violino 
e pianoforte (« Kreutzer ») . 

CONCERTI 
AUDITORIO (Via della Concilia-

zione) 
Domanl alle 21,15 per la sta-
gione tl'abbonamento dell'Ac-
cademia dl S. Cecilia concerto 
diretto da Antonio Pedrotti con 
In partecipazlone della planl-
8ta Yarn Bernette. Muslche di 
Ghedini, Cialkowski e Men
delssohn. 

AULA MAGNA 
Venerdl alle 21,30 concerto 
inaugurate Centro Unlversita-
rlo Musicale con II cornplesso 
madrlgaliatlco « University of 
Texas Chamber Singers» dlr. 
Morris - V. Beachy. Muslche : 
Monteverdi. Bilnsso, Da Vero
na, Debussy. Jngresso gratulto. 

SOCIETA' D E L O U A R T E T T O 
(Sala Borrominl) 
Giovedl alle 17.30 Mils Costl-
sel ls viollnista e Piera Brlsl 
planlsta in muslche dl Vera* 
Clnl, Schubert. Frank. 

TEATRI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

(Teatro Olimplco) alle 21.15 
(tagl. 20) la celebre compa-
gnia di balietti; c Alvin Alley 
American Dance Theatre » che 
riscuote un grande successo. 
Bigllettl in vendita al teatro. 

ARlfcCCHINO 
Alle 21,30 Rocco D'Assunta e 
Solvelg presentano: « lo. An-
gelo Museo*. « Come Marylln 
Monroe >, « Una donna nuda • 
3 atti comici dl Turl-Vaslle-
Roda. 

BELLI (Tel 5H7 666) 
Alle 22 Glovani Attorl Asso-
clatl con: « Svenaml con un 
chlndo (arruggltilto) da 30 » 
nuovo Bpettacolo dl F. Alufll. 
G. Maulini, S. StniBcalchl. con 
B. Sarrocco. D. Caroll. O. Fer
rari, G. Matassi, L. Me/7anotte, 
E. Leoni. V. del Faledro. 

CAB 37 
Alle 22.30 nuovo Bpettacolo : 
• II calderone • con Ezio B U S -
BO, Franco Ferrone, Barbara 
Valmorin. Hegia Juan Rougeul 

CABARET L'ARMADIO (Via La 
Spezia 18 A San Giovanni) 
Alle 22,30 cabaret musicale In 
2 tempi dl Sergio Llberovlcl 
• Mnril e r I mors I * con Carlot-
ta Barilll. Mario Bussolino, M 
Julentl. 

CENIRALE ( l e i . 6B7.270) 
Riposo 

D E L L A C O M E T A 
Riposo 

DEi t E ARTI 
Alle 21,15 Stabile della Citta 
di Roma presenta: • 1 quattro 
cavalier! » novlta di Gugliflmo 
Biragbi. Ilegia R. Guicciardini 

DfcLlfc MUSE 
Alle 21.30: « 100 mlnutl 3 » 
Bpettacolo musicale in 2 tem
pi di Leone Mancini, con 
D. Lumini, E. Guarinl, L. F»-
neschi. L Luciani. L. Lojodlce. 
A. Mastino. A Centenaro. He
gia L- Mancini. 

D E L L E O P A R D O (ViaJe CoUi 
Portuensi) 
Imminente apertura. C.ia del 
Teatro con « In alto marc». 
« Karot » di S. Mrozek, con T. 
Campanelli. Z. Lodi, C. Re-
mondi, Shoko, O. Valentino. 
Scene e costumi E. Tolve. 

Dfc "»ERVt • lei W> MUl 
Riposo. Domanl alle 21,15 Sta
bile dlr. da Franco Ambrogllni 

presenta: « Filumena Martura-
no > di Eduardo De Filippo, 
con M. Novella, A. Barchi. S. 
Sardone, P. Pinizzotto, S. Gri-
maldi. ed altri. Regla F. Am
brogllni. Ultima settimana. 

6HSEO 
Riposo. Domanl alle 21 Cla Pro-
clemer-AlbeitazzI con la par-
teclpa7ione di D. Torrieri. S. 
Tofano in: « La pleta dl no-
vemlire • di S. Brusati. Regia 
V. Zurlini. 

FOl k MUOIO 'Tel mm) 
Alle 22: Harold Bradley. Toto 
Torciuati. Vladirniro. Doris 
Walder. Francesco Fortl. 

PAI AZ/O SIS1INA 
Alle 21.15 Garinel e Giovan-
nini presentano Marcello Ma
st roianni in: « Clao, Rudy ». 

P A N T H E O N 
Sabato e domcnlca alle 16.30 
1P Marionette dl Maria Accet-
tella presentano « La bella 
addormt-ntala ncl liosco * di 
Icaro Aceettella e Ste. Regia 
I. Aceettella 

P A R I O L I 
Alle 21.15 • I Romplglion! > 
rivlsta in 2 tempi di Castaldo. 

• Faele. Tortl, con P. Carlinl. 
L. Zoppelll. M. Merlinl. T. 
Uccl. C. Sposlto, R. Spinelli. 
1. Holzert. N. Rlvi6 

PICCOLO fEAfRO Dl VIA PIA 
CEN7A ' l e i IIIH'tH) 
Alle 22 C l a del Buonumore di 
Marina Lnudo-Sllvlo Spaccesi 
clir. da A. De Stefani in • 
« Scien/e occulte • di M. Be-
nincasa: « I.'impnrtunza del 
latino • di E. Carsana. Regia 
De Stcfni-Carsana. Scene Bal-
vetti. Ultima settimana. 

QUIRINO 
Alle 21,15 famlllare Piccolo 
Teatro di Milano In; « Le l»a-
rutte chlo2Zotte » dl C. Goldo-
nl. Regla G. Strehler. con G. 
Brogi, D. Ceccarello, E. Cro-
vetto, G. Garko. V. Gottardi. 
C. Gravlna. A. Mnestri. G. 
Mauri, L. Modugno. C. Panl. 
T. Scotti. M. Valdemarin, L. 
Volonghi. 

R I D O T T O E L I S E O 
Riposo 

RO^iNI f'|pi HS2 r/0) 
Alle 21.15 Stabile dl Prosa Ro
mano dl Checco Durante, Ani
ta Durante. Leila Ducci In : 
« Operazlone antl - jella » di 
Franco da Roma. Regia C. Du
rante. 

S SA8A 
Alle 21,15 C l a dei Possibili 
dlr. da Durga con: «Bogno 
ma fnrse no », « L'altro flgllo ». 
< AU'usclta » di L. Pirandello. 
Regia Durga. Scene E. Amati. 
Ultime repliche. 

I II giomo j 

I
Oggl martedl 29 marzo 

(88-277). Onomasllco Se- I 
condo. I I sole sorge al le • 

I ore 6/12 e tramonla alle • 

ore 18,45. Pr imo quarto I 

di (una oggl. 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 71 maschi e 71 

femmine. Sono morti 27 maschi 
e 27 feminine (dei quali uno mi
nore degli anni 7). Sono stati ce-
lebrati 31 matrimoni. Tempera
ture: minima 10, massima 18. Per 
oggi i meteorologi prevedono tem-
peratura in diminuzione. 

Circolo Ludovisi 
Oggi. al le ore 21, nel Salone 

della sede deH'Assoeiazione 
Italia-Urss. in piazza della Re-
pubblica 47, si svolgera un di-
battito sul tenia: «Teatro sta
bile di Roma: bilancio di una 
stagionc ». Introdurra Bruno J 
Schacherl. 

Montesacro 
I f ^ l Oggi. alle 21, al circolo cul-
|s'-3?< turale Montesacro (piazza Sem-
lj§l pione 27) il professore Nicola 

Perotti parlera su: c Le nevrosi 
del nostro tempo ». 

Santa Cecilia 
1 **A Oggi. alle ore 18.30. nella Sala 

dei Concerti in via dei Greci !8 
si svolgera una serata celebra-

^j t iva in ricordo di Giorgio Fe-
.,J[i derico Ghedini. Sara eseguita la 

XiWi piccola cantata € Fu primavera 
4'.^- allora >. Ingrcsso libcro. 

Libreria 
, . Domani. alle ore 18. nella 
t s e d e del La libreria Einaudi. in 

v i a V. Veneto 56. Alfredo Giu-
\ l iani. Giorgio Manganelli e Guido 
» N e r i . alia presenza rieirautore 

J; presenteranno il volume: < Saggi 
l?s? :crit ici di Roland Barthes >. 

Trasp< lorti 
II mjntstero dei Tra sport i co-

^ t u n i c a che durante il periodo 
elle festivita pasquali. dalle ore 

. , - , » » del giorno 6 alle ore 24 del 13 
K^gSfcprile. non verranno rilasciati. 

treno. bigliclti a tariffa ridot-
Pertanlo gli interessati. per 

ter usufruire di qualsiasi ridu-
dovTanno munirsi del re-

Itivo recapito di viacgio presso 
biglictteria di stazione. 

STEFER 
A decorrere da domani. l'auto-
ca C 4 efTettuera una dirama-

aH'interno della borgata 
,— ^hesiana. p e r c i , r r e n d ° d a l ' a 

i a Casilina. \ i a di Vermicino 
al largo Monreale. Da ieri 

Bvece e siata istituita sulla Il
ea Roma-Fiuggi Alatri una fer-
lata a richiesta al centro abi-
ato di Torre Cajctani. in via 
t. Marconi. 

Cronisti 
[Domcnica 17 aprile alle ore 10 

pnma con\ ocazione. e al'c ore 
in scconda si nunira in nalaz-
Mangnoli I'Assemblea annuale 

dinana dei Soci del smdacato 
onisti romani. All'ordine del 
orno: Relazione del prcsidente. 

Ilancio 1963. Varie. 

Festa della mamma 
| L a IV e.iizione deila Festa del 

mamma. ce:ehraz:one che vie-
effettuata in tutto il nwnclo 

seconda dr>mon:oa di rruggio. 
^fst'anno si svolgera 1'8 magew. 
utti i raeazn po^sooo in\i.ire 

disegno o un pensiero sulla 
smma e p.irtocip\ire cos! al con-
rso irkictto dalla Antoniar.a (Ba 
ma, via Gumizelli. 3) . II con-
rso si concludera con la pre-
izione dei 5000 vincitori. e con 

trasmissione telc \ is iva. 

Mostre 
Gallerla II Carptne (via delle 

Mantellate 30): personale di H. 
Euriette Florian. e nella sezione 
Litoclub litografle di Nora Orioli; 
Gallerla Zantnl (via del Babui-
no 41): 20 dipinti di Carlo Car-
ra; Gallerla Russo (piazza di 
Spagna 1): espone Ada Scarni-
gl ia; Gallerla Ferro di Cavallo 
(via Gregoriana 36): foto di 
Franco Pinna: Gallerla Fanfe di 
Spada (via Rinetta 254): opere 
di Aillaud. Arroyo - Recalcnti. 
Gallerla del Cerchio (via Gesu 
e Maria 16): personale di Ros-
sana Lancia. Gallerla Slagnl 
(via A. Brunetti 43): perso
nale di Sergio Torelli. Gal
lerla Due Mondl (via Lauri-
na 23): opere del pittore equa-
toriano Guayasamin. Gallerla La 
Soffitta (piazza Rapisardi 1): 
espongono Silvio Cherubini. Ore-
ste Colosi. Maurizio Nardini. 
Gallerla La fontanella (via del 
Babuino 194): rnostra perso
nale di Isa Giorgetti; Gallerla 
La Salifa (via di San Sebastia-
nello): personale di Gianni Fuf-
fi. Gallerla Bianco e Nero 
(via del Vantaggio 46). 11 pittori 
veneti: Abis, Barbara. Basaglia. 
Fullin, Gianquinto, Licata. Ma-
gnolato. Petrus, Renztni. Schwei-
zer; Gallerla Piazza di Spagna 
(piazza Mignanelii 25): mostra 
collettiva di Enzo Brunon. Ali
c e Gombacci. Edo Murtic. Al
fred VVoxter Husto. Galleria c La 
nuova pesa a (via del Vantag 
gio 46): espone Mario Rossel 
lo. Galleria Marlborough (via 
Gregoriana 5 ) : Luigi Spazza 
pan Galleria Penelope (via 
Frattina 99): mostra di dipinti 
di Aligi Sassu. Galleria D'Urso 
(via della Mercede 11): espone 
Alberto Cubi. Galleria Babuino 
(.via del Babuino 196): personale 
di Lamberto Ciavatta. Gallerla 
Schneider (rampa Mignanelii 10): 
sculture di Cesar Montana. Gal
leria Odyssia (via Ludovisi 16): 
espone Lucio Del Pezzo. « I X 
Quadriennale nazionale d'arte di 
Roma» (Palazzo deLTEsposizio-
ne. via Nazionale). 

Mostre Enal 
Nel salone d e l b sede del-

I'Enal. in via Nizza 162. una 
mostra di arte fotografica di An
tonio Catalano. rimarra esposta 
al pubblico fino a giovedi. In
grcsso libero. 

Premiazione 
In una simpatica manifcstazio-

ne al Sistina. si e s\oita la ce~ 
nnionia di premiazione < -ioi 
mijihori al l ie\ i di istituti e scuo-
le di istru/ione tecnica. profes-
sionale e artistica •* dei corsi 
di addestramento pro»"es.sionaIe T, 
1^ ir-jniiotazione. organizzata 
rialla Camera di Commercio di 
Roma e che si ripete ormai da 
10 anni. ha visto i'assegnazione 
in qucsta cdizione. di 331 pre-
mi e speciali diplomi di bene-
merenza. 

Fisarmonicisti 
La selezione provinciale fisar

monicisti e armonicisti, del XV 
concorso nazionale organizzato 
dal lENAL. si m o l g c a solisti 
e comp.'essi residenti a Roma c 
pro\incia ptirche nsultino iscritti 
a l lTnipa per lanno in corso. Le 
riomande di partecipazione do^ 
vranno p e n e n i r e entro giovedi 
airUfTicio Arte e cultura del-
I'Enal. con sede in via Nizza 
162, tel. 850641. Nello stcsso uffi-
cio si possono ricevere infoi-ma-
zioni. 

Contributi 
d i miglioria 

L'Amministrazione comunale ha 
deciso di applicare il contributo 
di miglioria ai proprietari di beni 
immobili che hanno ricavato van
taggio dalla costruzione e siste-
mazione delle vie Colli deLla Far-
nesina. Franco Lucchini. S. Ro
mano, Antonio Vivaldi. Capo So
prano e Capo Rossello. di piazza 
Francesco Conteduca e di tratti 
delle vie Arrigo Boito. Ammira-
glio Del Bono. Capo Palinuro e 
Angelo Olivieri: ed inoltre dalla 
costruzione e sistemazione della 
seconda partita carrabile della 
Circonvallazione Nomentana e di 
quella di via Capo Passero e del 
tratto di viale Tor di Quinto. 

L'elenco nominativo dei cittadi-
ni soggetti al pagamento del con
tributo di miglioria e depositato 
presso l'Ufflcio Messi del Comu-
ne. in via di Monte Caprino 13. 
dove rimarra esposto a disposi-
zione degli interessati fino al 12 
aprile prossimo. 

Viaggi 
Dal 25 aprile al 30 maggio. 

organizzato dalla direzione. pro
vinciale dell'Enal si svolgera un 
viaggio aereo a Londra. Saranno 
visitate important i citta inglesi: 
quota di partecipazione lire 96 
mila. Un viaggio in Grecia. in-
vece, e stato previsto dal 7 al 
17 aprile. Quota L. 72.000. 

Solidarieta 
II compagno Tommaso Pistil-

Jo. di 95 anni. della sezione di 
Porta Maggiore versa in gravi 
condizioni finanziarie. Ha bi-
sogno di un materasso. Infatti 
sebbene veechio e malato dor-
me su una dura rete. Chiunque 
voglia aiutarlo pud rivolgersi 
al nostro giornale o in \ i a Brac-
cio da Mont one 18 dove il com
pagno Pistillo vive. 

il parti to 
DIRETTIVO RINVIATO - La 

riunione del Comitato direlllvo e 
rinviata a venerdi 1. aprile alle 
ore 9. 

C F . e C.F.C - Domanl, alle 
ore 17, e convocata in via Bot-
teghe Oscure, la riunione del Co
mitato Federate « della Commis-
sione Fed. di Controllo. Ordine 
del giorno: « Elezlonl ammini-
strative >. Rel. Renzo Trlvelli. 

T E S S E R A M E N T O - Testacclo, 
ore 20, C D . con Greco; Fiumi-
cino, ore 20, C D . con G . Gioggi; 
Quarto Migl io, ore 20, C D . con 
Fave l l i ; Cavalleggeri , ore 20, 
C D . con Gustavo Ricc i ; S. Ba-
silio, ore 20, C D . con Mar io Man
cini ; Casal Bert one, ore 29,30, 
C D . con F r e d d u u i ; Campo Mar-
zio, ore 20, C D . con Tr ive l l i ; R -
nocchio, ore 19,30, C D . con D e 
Vito e Foglia. 

CONVOCAZIONI . Vel le t r i , ore 
19,30, C D . e Gruppo conslliare 
con Ranal l i ; Pomezia, ore 17,30, 
Gruppo lavoro fabbriche con Fu-
sco e Renna; Frascat i , ore 19, 
a\%. conladini con A. Marron l ; 
Lavinio, ore 19, con Vel letr i . 

M A N I F E S T A Z I O N E A L L A F I O -
R E N T I N I - Oggi , alle 12,30, si 
svolgera una manifestazlone ope-
rala alia • Rorent ln l > c per la 
giusla causa >. Interverra II com
pagno Leo Canullo del Comitato 
Centrale. 

F.G.R. - Alle ore 17,30, II Co
mitato Federate delta F G C R e 
convocato davanti a l Palazza 
Brancaccio. 

• • • • • • • • • • • • • 

La tlgl* ctoa appalono a«-
eanto al tlt«U dei flun 
corrUpondoao 
gueole eUaairicaalooa per w 

generli # 
A 2 Awentoroae • 
C = Comic© • 
DA s OlMgno animate • 
DO a Oocamentarto • 
DB s Drammattoo # 
O = OUllo • 
M = Mtulcala • 
S = SentlmentaJ* # 
8A s Satiric* 0 
8M = Btorlco-mltolo0co 0 

II aoatro gludlzlo anl film * 
vlene espresso nel modo 9 
•CKueoUt: 0 

+ • • • • = eccezlonal* • 
• • • • => ottlmo • 

4 4 4 = bnono • 
4 4 = dlscreto • 

4 = mediocre • 
V M | l = v l e u t o al ml- • 

oorl dl 16 anni * 

! • • • • • • • • • • • • 

SALA S Y N K E T (della T A V E R 
NA D E G L I A R T I S T I ) 
Alle 21,30 Aldo Trlonfo pre
senta • Miilniiia pel »>ukei 
n. I • tanwisie elel lronlche In 
2 tempi con Maria Monti. 

SATIRI 
Alle 22: « I l lbertynl» con 
« Cronache deU'Italletta » di 
Gbigo De Chiara, Maurizio Co-
stanzo, con F. Dl Iiisazza, V. 
Del Verme. D. Del Prete, P. 
Ferrara, A. Ferrari, R. Forza-
no, C. Olml. Muslche B. N i c o -
lai. Vers! G. Fratini. 

VALLE 
Alle 21 famlllare Teatro Sta
bile della Citta di Roma pre
senta: • II mcrcante dl Vene-
zla • di Shakespeare. Regia 
Ettore Gianninl. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
Dal 5 aprile teatrino-club con 
« Salome >. • Sacrlflclo edill-
zlo », • Varlcta » test! e regia 
di Mario Ricci. 

2AN2ARA CABAGOGO 
Alle 23: M. Mercatall, F. Sa -
blnl. A. Salines, presentano 11 
cabaret « La carabattola » m u 
slche di Saro Llotta. Canta Nl -
colaccio. 

ATTRAZI0NI 
B I R R E R I A i LA G A T T A • ( D a n 

cin» H le Jonio. Montesacro) 
Aperto ttno ad ora Inoltruta 

ParctieRKlo l'utte le speclalita 
gastronomtcne tedesrhe. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vittorlo) 
Attruzionl . Klatorame - Bar -
Parcheggla. 

LUNA PARK 
l'utte le attraxlonl dal le ore 10 
alle ore 24. 

MUSEO DELLE CERE 
Emulo dl Madame Toussand 
dl Londra e Grenvln dl Parlgl. 
Ingresso contlnuato dalle 10 
alle 22. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel /3I306) 

L'nomo dagll occhl a raggl X, 
con R. Milland OR 4 e rlvista 
Trottolino 

VOLTURNO (Via Vnlturno) 
II znistero del falco, con H. 
Bogart G 4 4 4 e riv. Donato 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO <Tel J52 153) 
Rancho Bravo, con J. Stewart 

A 4 
AMBASCIATORI <1ei 4815/0) 

II prlncipe guerrlero, con C 
Heston A 4 

«rv>* WICA «Tel 56H I6H) 
Rancho Bravo, con J. Stewart 

A 4 
ANT ARES (Tel * » ! M 7 ) 

Cat Ballon, con J. Fonda A 4 4 
APPIC < lei messy 

Per qnalcbe dollaro In pin. con 
C. Eastwood A 4 4 

ARCHIMEOE (Te l 875.567) 
The Collector 

ARiSTON d e l 353 230) 
Slgnore & sig-norl. con V. Llsl 

8A 4 4 
ARLECCHINO 

Una questlone d'onore. c o o U. 
Tognazzi 8A 4 4 

ASIOK lei ft 220 409) 
I drportall di Botany Bay 

ASTORIA 
Cat iiallou. con J. Fonda 

A 4 4 
ASTRA 4 le i -»H£S6) 

Tuttl Insicme appasslonata-
nit-nte. con J. Andrews M 4 

AVENTINO ' l e i iTHSi) 
Come svaliglammo la Banca 
d Italia, con Franchl-Ingrassia 

C 4 
Bfli n u i N A 1 lei vj» *\ri) 

Smania di vita, con S. P lc -
Fhette DR 4 

BAHbtKINl i l e i 471.107) 
Boeing Boeing, con T. Curtis 

C 4 4 
BOLOGNA ( l e i 426/00) 

Lady L. con S. Loren S 4 4 
BRAiiCACCIO > le i /.toZSS) 

Come svallglammo la Banca 
d'ltalla, con Franchl-Ingrassia 

C 4 
CAPRANICA ( l e i 672 4fi5) 

James Tont operazlone D.U.E. 
con L. Buzzanca A 4 

C « t t . « N i ( H t u * lei frz4fi.it 
Madamlsella dl Maupln. con K. 
Spaak (VM 13) S 4 

: O L » 0« RIENZO - l e t Wivt4-
rumr svaliKiammo la Banca 
d'ltalla, con Franchl-Ingrassia 

C 4 
CORSO H e i i"?lffll) 

Va«nne In to per assasslnl. con 
Y. Montand G 4 4 

OuE n i o R i ' l e i ITS 0)\) 
Le olimpiadi di Tokyo 

D O 4 4 4 
tOEN l e i JriUOIfBJ) 

Ml vedral tornare. con G. Mo-
randi 8 4 

EMPIRE 
Africa addto (VM 14) DO 4 

EURCINE u'aiazzc Italia all Eto 
Tel 5 910 906) 

James Tont n p e r u l o n e D.D.E 
con L. Butzanca A 4 

cUROPA • le i -*>!> /3C) 
Per qnalrne dollaro In pin. con 
C. Eastwood A 4 4 

PlAMVA . ie i 471 100) 
l a spla rhe vrnne dal frrddo. 
con R- Burton G 4 

P i A M M t T i A n e l 470464) 
The 9py who came In from the 
cold 

. A i i E R I A fTel 673 267) 
Jndlth. con S. Loren DR 4 

. A U O E N «le i RS2-W4) 
Come rvsll^larnmo la Bancs 
d'ltalla, con Franchl-Ingrassia 

C 4 
CVIAROINO ( l e i >94 946) 

Lady L. con S Loren 8 4 4 
i iV'FPiALCINE N \ 

Madame X. con L. Turner 
DR 4 

• tVffRIALCINE N t 
Tulle le ragaxze to sanno. con 
D. Ntven 8 4 

I T A L I A 1 lei •Woaffi) 
Ml vedral tornare. con G. Mo-
randl 8 4 

viAESTOSO <Tei /W0H6) 
Come sval lg lsmmo la Banca 
d'ltalla, con Franchl-Ingrassia 

C 4 

MAJESTIC I Tel 674 908) 
Nottl e donue prolbite 

(VM 18) OO 4 4 4 
MAZZINI ( l e i » i *U> 

Come uccldere vostra moglie, 
con J. Lemmon 8A 4 4 

Mt 1 WO DKIvb IN 
L'lnvluclbile, con R. HarriBon 

SM 4 
METROPOLITAN (Tel Btto -lUO) 

Fumo dl Londra. con A. Sordi 
8A 4 4 

MIGNON (Tel- a«Mtf3) 
La fuga, con G. Ralll 

(VM 18) OR 4 4 4 
MOOERNO ( l e i 460<i»5) 

Bette pistole per I Mac Gregor 
con R. Wood A 4 4 

MuuERNO 5ALETTA 
Dlecl plccoll Indlanl, con M 
O'Brian G 4 

MONDIAL CI el. /34 8V6) 
James Tont operazlone D.U.B 
con L. Buzzanca A 4 

NEW YORK ( l e t /B0.271) 
Rancho Bravo, con J. Stewart 

A 4 
NUOVO GOLDEN (Tel /5MM)2i 

Agente 007 Thunderball, con S. 
Connery A 4 4 

OLIMHiCO 
Spettacolo di balietti (alle ore 
21,30) 

PARib (Tel /54.J06) 
Africa addlo (VM 14) OO 4 

P L A I A . le i 6HI lit!) 
Agente 007 Thunderball, con S. 
Connery 

O U A i i K U F O N T A N E (Telefonr 
4/0 4265) 
II voln della Fenlce. con J 
Stewart UK 4 4 

Q U I H I N A I E ( l e i rt42(ftHi 
Uno sparo ncl liuio, con P. Sel
lers SA 4 4 

QU'MiNETTA (Tel bVUui^i 
Rassegna dl Rosalind Hussel 
La slgnora mla zia. con R. 
Russel 8A 4 4 

RADIO CITY (Tel 464.103) 
Mary Popplns, con J. Andrews 

M + 4 
REALE (Tel 580 Z34) 

Africa Addlo (VM 14) DO 4 
REX 1 l e i 6M IRS) 

II prlncipe gurrrlero, con C. 
Heston A 4 

R l l / lei «3V 4HI) 
AU'omhra dl una Colt, con S 
Forsvth A 4 

RIVOLI 1 le i 1fi0 MH3) 
II caro estlnto, con R- Steiger 

(VM 18) BA 4 4 4 4 
ROXY ( l e i -WUMM) 

I pugnl in tasca. con L. Castel 
DR 4 4 4 4 

ROYAL ( l e i r/0 549) 
Upperseven l'uomo da ucclde
re. con P. Hubschmld A 4 

SALONE MARGHERI1A 
Cinema d'essai: Darling, con 
Christie (VM 18) DR 4 4 4 

S M I - H A L D O 1 le i IS I SMI) 
Tuttl Insleme appasslnnata-
menle , con J Andrews M 4 

SI «IMUM 
Da un momento all'altro, con 
J. Seberg UK 4 

5 u ^ t « u n t M A ( l e i 1M.1 »:mi 
II nostro agente Flint, con J 
Coburn A 4 

I R E v i > lei 6X9619) 
Bette pistole per 1 Mac Gregor. 
con R. Wood A 4 4 

T R i O M P H E i P z a Anmhahanc 
Tel H (III) IHTJ) 
Un'ldea per un delitto, con J. 
H u n t e r G 4 

V I G N A CLARA ( l e i 120 J50) 
James Tont operazlone D.TJ.E 
con L. Buzzanca A 4 

VITTORIA ( l e i 67H736) 
Chluso per reatauro 

Seconde visioni 
AFRICA d e l * Still rtti) 

Mezzoglomo dl flfa, con Jerry 
Lewis C 4 

A I K U N E ' l e i m ISO) 
L'incredlblle a w e n t u r a , con 
E. Genest A 4 

ALASKA 
003 contro Intelligence Service 
con B. Lee G 4 

ALU A ' lei </0 tiSS) 
La storla dl un dlsertore 

ALLfc If. i-ii >>̂ f" 
N o n tntti ce I'hanno. con R. 
Tushingham (VM 14) SA 4 4 4 

A H MJNfc 
Poirot e II caso Amanda, con 
T. Randall G 4 

ALMfcHi 
AU'ombra dl una colt, con S. 
Forsyth A 4 

ANlfcNt 
Angelica, con ML Mercier 

A 4 4 -
AOUILA 

Dossier 10? mitra e dlamantl 
A R A L O U t Via Jella ^eicrii'v«l 

ma le i 2S400ft> 
Uno sparo nel bulo. con Peter 
Sellers SA 4 4 

AK(>U lei IWlrVH 
Ora X commandos Invlsibill 

A R i b L l e i t.ni 1^11 
Tom e Jerry dlscoll volant! 

DA 4 + 
ATLANTIC 'Tel /fiili KKK» 

A 007 dalla Rnssla con amore, 
con S. Connery G 4 

Ai»'.ti>-nib • »•-• *>S 4S5) 
Nanny la governante. con B. 
Davis DR 4 4 

Au^t-<- • lei HH»ri06) 
Ml vedral tornare. con G. Mo-
randi S 4 

All-- -:IA ' T P I ivft lfifl) 
La tna pelle o la mla, con F. 
Sinatra DR 4 

A V A - . A 1 Tei •> IIS 105) 
Scosa. me lo prestl too m a -
rito? con J. Lemmon SA 4 4 

a v i i k i O lei ii\t -iCi 
Dnringo. con T. Tryon A 4 4 

BE' >• ' u \f> m>«r/ i 
Invito ad una sparatoria. con 
Y. Brynner A 4 4 4 

B O I T O • le i H3I0 196) 
Fro nnn sposo di gnerra. con 
C. Grant SA 4 4 

BPASU I el S\WS0) 
La cnlllna del dlsonore. con S. 
Connery (VM 14) DR 4 4 4 

B R l S t O l ' 7 M /->••> 124) 
La dra della c i t ta perdata. con 
U. Andress A 4 

BROADWAY ,Tei 21S #40) 
Dne mafiosl contro Al Capone. 
con Franchl-Ingrassia C 4 

C»i (FfiRNia • let ilnUIZ) 
II mistero della mnmmla. con 
T. Morgan A 4 

C A 5 » 6 L L U • le i -*\ 1*7) 
A m i n o , di G. Kosintzev 

DR 4 4 4 4 4 
CINESTAR f l e i HitlAZt 

Adios Gringo, con G. Gemma 
A 4 

CLODlO -Tei ISS6S7) 
Minnesota, con C. Mitchell 

A 4 4 
C O L O R A D O (Te) 6774207) 

La sfida degli Implacabili. con 
J . Martin A 4 

C O R A L L O 
OSS 117 fnria a Bahla. con M. 
DemonEeot A 4 

CRlblALLO 
Uomlni in gnerra. con A. Ray 

DR ^^ 
DELLE TERRAZ2E 

II vendlcatore dei Majas 
DEL w A s e t L L C • l e i ww 454) 

Lasso qaalcnno mt ama, con 
P. Newman DR ^^~ 

O l A M A N i c le i Z78 209) 
Agente 0*7 Ilcenza dl occldere 
con S. Connery G 4 

D I A N A . le, .notMO 
Zorba 11 greco. con A. Quinn 

(VM 14) DR 4 
EOEl WEISS ' l e i «•« JUM 

5.000 dollar! Taggart v ivo o 
morto 

Eb^-tKlA '|4»l -O(2t0c4) 
Adlos Gringo, con G, Gemma 

A 4 
ESPERO 

Johnny West II mancino, con 
D. Palmer (VM 13) A 4 

F o o t 1 A Nil - l e i -» i_Ti :>4il 
Ult ima n o n e a Warlock, con 
H. Fonda A 4 4 

GIULiO cESARE <Tel V>< «0i 
Uno sp^ro nel bulo, con Peter 
Sellers SA 4 4 

H O L L Y W O O D (Tei WU.Uol) 
Tamburi dl gucrra 

IMftKO • let iib oo4) -
Le tre slide di Tarzan, con J. 
Mahoney A 4 

INUUNU le i T«2 .495) 
Ml vedral tornare, con G. Mo-
randi 8 4 

J O L L I 
Londra chlama Polo Nord 

JUNIO VICL -ttbAM) 
Invito ad una sparatoria. con 
Y. Brynner A 4 4 4 

L A F E N i c t 1 Via Saiaria 15) 
Settc contro tuttl. con R. 
B iowne SA 4 

Lbbi-UN • lei 3D2..M4) 
I solltl Ignott con V. Gassman 

C 4 4 4 
MASSIMO ( l eL /51.277) 

Chiuso 
NfcVAUA 

II diavolo, con A. Soldi 
SA 4 4 

N IAGARA ( l e i bilsUit 
I lupl del Texas, con V. Mayo 

A 4 
NUOVO 

Zorba 11 greco, con A. Quinn 
(VM 14) DU 4 

NUOVO O L I M P I A i l e i i /u n«J.i» 
Cinema selezione - Misstone se-
gretissima creature del male, 
con E. Costantine DR 4 

PAl iXlltt If! C4I 4.11) 
Cimiuc toinbe per 1111 medium 

PALLMOIUIVI \i'\iiu.n n,ii liiaiiiiet 
Kiini/int l e i -ilU^OJ) 
L'allegro nionclo di Slanllo e 
Olllo C 4 4 4 

Pi *...c I ARIO ' lei IH'< ITHI 
Statillo e Olllo crol del clrco 

P R t r i t b l t - v ia rt io VJIU->-/I 
n( tS lei <!UIJ 17V) 
Zorba 11 greco. con A. Quinn 

(VM 14) Dlt 4 
PRINCIPE (Tel t i i A l / ) 

Agente 007 Ilcenza ill uccldere 
con S. Connery G 4 

R I A L IO 1 lei ml) 7B3) 
Rassegna: Glorni contatl, con 
S. Randone (VM 16) DR 4 4 4 

RUBINO 
Martedl del Rubino: Caroscl-
10 di notte (VM 18) DO 4 

SAV/OIA lei Hb.1i)iJl 
Lady L. con S. Loren 8 4 4 

5Pi t N O ' O i«*t i2li l̂)n) 
Furia del West, con P. Forest 

A 4 
S U l T A N O 

Stanllo c Olllo crol del clrco 
IlwhriNU lei V/Jhail 

La meravigllosa Angelica, con 
M. Mercier A 4 4 

TRIANON -Via Muzio Scev4>i« 
101 Tel 7H0302) 
I lunghl capelll della morte. 
con B. Steele (VMi 14) DR 4 

t u v ''i 0 lei /'// rLt4» 
I due torerl, con Franchl-In
grassia C 4 

Ui "Sst ' lei l"« 744) 
11 grande matador, con Antho
ny Quinn DR 4 

i f f - " " i N A P R I L E ' l e i H i > H i / / i 
Zorba 11 greco. con A. Quinn 

(VM 14) DR 4 
v/ERRANO 'TPI H4I <£95) 

La donna dl paglia, con Gina 
Lollobrigida DR 4 

Terze visioni 
A CILIA: Zorro 11 plstolero A 4 
ADRIACINE: Vittorlo e 11 ma-

trimonlo 
APOLLO: Taggart 5000 dollarl 

v ivo o morto, con T. Joung 
A 4 

ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Becket e 11 suo re, 

con P. O'Toole DR 4 4 
CAPANNELLE: Riposo 
COLOSSEO: La doppla v i ta dl 

Sylvia West, con C. Baker 
(VMi 18) DR 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Appuntamcn-

to al Km. 24. con J. Gabin 
(VM 18) 8 4 4 

DELLE RONDINI: Ercole e la 
regina dl Lidia con S. Koscina 

SM 4 
DORIA: La grande arena, con 
M. Benitez A 4 
ELDORADO: La spla dal due 

volti. con R. Vaughn G 4 4 
FARNESE: La nnestra della 

morte, con M. Morgan 
(VM 18) G 4 

FARO: Texas John contro Ge-
ronlmo. con T. Tryon A 4 

NOVOCINE: Erick 11 vlchlngo 
ODEON: Plotone d'assalto, con 

S. Brady A 4 
ORIENTE: Dollar! maledetti 

A 4 
PERLA: L'nomo solltarlo, con 
J. Palance DR 4 4 
PLATINO: MIsslone In orlente. 
con M- Brando DR 4 
PRIMA PORTA: Ora X com

mandos Invlsibill 
PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: Zorro 11 plstolero 

A 4 
RENO: Tre donne per uno sea-

polo. con G- Page S 4 4 
ROMA: Man! sulla citta. con R. 
Steiger DR 4 4 4 4 
SALA UMBERTO: La tlgre ama 

Ia carne fresca, con R. l lanin 
A 4 

Sale parrocchiali 
CRISOGONO: I miserabill . con 

J. Gabin DR 4 4 
DON BOSCO: Un napoletano 

d'America 
ORIONE: Duello nel ventre del

la terra, con W. Lucz\ch.i 
DR 4 

PIO X: Giorno per giorno dl-
spcratamente. con T. Milian 
(Cine Forum) (VM 16> DR 4 

TRIONFALE: II ruggito del topo 
con J. Seberg SA 4 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS: Alba. Airone. America. 
Archlmede. Argo. Ariel. Astra. 
Atlantic. Augostus. Anrro. An-
sonla. Avana. Baldnina. Belslto. 
Brancaccio, BrasII. Broadway. 
California. Castello. Clnestar. 
Clodio. Colorado. Corso. Crl«tal-
Io. Del Vascello. Diana. Doria. 
Due Allorl. Eden. Eldorado. 
Espero. Garden. Glardino. G. 
Cesare. Hollywood. Imprrialcl-
ne n. I. Induno. Iris. Italia. IJI 
Fenlce. Maiestlc. Miction. Mon
dial. Nevada. N e w York. Xun\n . 
N'novo Golden. Naovo Olfmpfa. 
Olimpico. Orlente. Orione. PI»7*. 
Prima Porta. Principe. Qoirlnrt-
ta. Reale. Rialto. Royal. Roma. 
Sala Umberto. Salone Margherl-
ta. Stadium. Trajano dl Finml-
clno. Trianon. Tnscolo. Vittoria. 
TEATRI: Delle Mosr. Delia Co-
meta. Delle \ n l . Goldonl. Piccolo 
dl Via Piacenza. Rldotto F.Iiseo. 
Rossini. Satlrl. 

I libri di marzo 
degli « Amici del libro » 

D Book Club Italiano «Amici 
del l ibro» ha segnalato ai pro-
p n assoaat i . per il mese di mar
zo. i seguenti titoli: 
c Le cosmicomiche > di Calvino 

(Ed. Einaudi) 
cOperazjone Phonix> di RaU 

(Ed. Feltrinelli) 
< n virginiano* di Wister (Ed. 

Longanesi) 
< Un italiano aOo specchio» di 

Stcrpa (Ed. N u m a Ed. Inter-
nazionale) 

< Storia della gnerra di Grecia > 
di Cervi (Ed. Sugar) 

e le due collane « I libri del Bor-
g h e s e » e < Le fotografle del 
Borghese >. 

Per adenre all'Organizzazione 
e fruire cosi delle particclari age-
volaziom riservate agli associati, 
chiedere mformazioni a: « A m i d 
del libra » . Book Club Italiano • 
Viale Bianca Maria, 3 - Milano. 

Scrlvet* letter* bravi. 

con II vostro noma, 

qnoma a 

-list* w 

ia flrma 
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LETTERE 
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<?OMA 

A. 

ALL UNI IA 

TAURINI 19 
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LETTERE 

Unita ALL' 
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L'<( unifirazione » 
serve soprnttutto 
ai padroni 
Cara Unita. 

la lettera del C.C. de! nostro partito ha 
suscitato interesse e discussione nella fab-
brica dove lavoro. Pertanto io credo che, 
al di la dei comment! dell'/\vanli.'. tendentl 
a ridurre questinni di tanta importanza e 
serieta ad un nostro ennesimo tentativo di 
uscire dall'isolamento. la lettera debba es-
sere considerata alia luce dei commenti che 
la destra vi ha dedicato E sono soprattutto 
questi commenti che dovrebbero far riflet-
tere i compagni socialisti Perche infatti i 
« grandi padroni > dovrebbero esultare alia 
idea dell'unificazione socialists se tale uni-
flcazinne non servisse proprio a loro per 
cercare di frenare in qualche modo le 
grandi lotte che gli operai stanno condu-
cendo per le rivendieazioni salariali e nor
mative? 

Una cosa 6 certa: che VAvanti! non ha 
piii fra i suoi corrispondenti alcun operaio, 
che altrimenti questi forse potrebbe inse-
gnare ai redattori di questo giornale molle 
cose sul contrasto insanabile che lo nppone 
al padrone, sulla coscienza di classe, e 
sulle varie collaborazionl. 

SIRIO FAVATI 
(Pisa) 

IMallrattati 
i consiglieri 
della Pubhlica 
Istru/ione ? 
Caro direltore, 

pochi conoscono la realta dello sviluppo 
di camera (cioe del destino... burocratico) 
dei funzionari che prestano servizio presso 
il ministero della Pubblica Istruzione o 
presso i Provveditorati. 

Dopo un'ultraselezione (giustissima) la 
< carriera direttiva > inizia con il coein-
ciente 229 e dopo 5 anni si giunge al 325. 
Se il Consigliere (gruppo A) intende poi 
portarsi a quota coefTiciente 402 deve affron-
tare, a suo rischio e pericolo. nuovi e piu 
difllcili concorsi che lasciano poche spe-
ranze per la rarefatta consistenza dei posti 
disponibili. Per fare un confronto il mae
stro elementare. senza laurea. arriva tran-
quillamente per scatti automatic!, e senza 
esami. al coetHciente 402 (ed e anche giu-
sto). Ma come e possibile che colnro i 
quali. poi, devono dirigere. controllare an
che il lavoro dei maestri debbano avere 
una carriera piu limitata e stipendi piii 
bassi? 

Grazie per l'ospitalita. 
UN GRUPPO DI CONSIGLIERI 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

L" 

Non e la sola stortura esistente nel 
Tapporto giuridico e retributivo dei 
pubblici dipendenti, E ci meraviglia 
che il gruppo di funzionari che mi 
ha scritto non abbia allargato lo 
sguardo ad una visione d'inxieme. 

Siamo d'accordo anche noi che Que-
sta d una condizione «d'inferioritd * 
come viene lamentato. 

Come fare per superarla? Se il go-
verno avesse in mente di accogliere le 
motivate istanze dei sindacali. e in 
primo luogo delle Federstatali CGIL 
per un riassetto funzionale delle car-
riere e dcll'adeguamento alle funzioni, 
alle responsahilitd. ecc. delle retribu-
zioni. il problema potrebbe essere su
per at 0. Ma si sa anche che per fare 
cid occorre anche cambiare Vimpianto 
legislativo e la slrultura stessa dei 
ministeri. E' questo che gli statali 
chiedono e che i governi finora succe-
dutisi hanno eluso. E' un orosso pro
blema politico e non tecnico (i questo 
il livello al quale il governo vorrebbe 
ridurlo) quello della ri forma della P. A. 
Per risolverlo lamentarsi non basta 
(un consigliere sta sempre meglio. ad 
esempio. di un macchinista delle FS 
paragonato nella carriera ad un archi-
vista) occorre sostenere I'azione dei 
sindacati. E sard un bene se anche i 
funzionari di concetto e direttivi da-
ranno una mano in questa battaglia 
tuttora aperta. 

Riprodtizioni fotografiche 
delle opere d'arte: una 
legge approvata, ma 
non perfezionata 
Cara Unita. 

fino a qualche tempo fa. per eseguire una 
riproduzione fotografica dj un'opera d'arte. 
conservata in un museo sta tale, con I'uso 
di una adeguata attrezzatura. bastava rivol-
gere un semplice domanda alia competente 
Soprintendenza. specificando il motivo della 
richiesta n Soprintendente poteva accor-
dare il permesso. come quasi sempre acca-
deva. in brevissimo tempo, oppure poteva 
a sua discrezione rifiutarlo. adducendo mo-
tivi piu o meno validj. ma — ripeto — cid 
non accadeva che in casi veramente ecce-
zionali. 

Un brutto giomo. pert. quaJcuno decise 
che Ia cosa — fatta cosi. sic et simpliciter — 
non poteva andare: si doveva « regolamen-
tare >. perche. si disse. in uno stato vera
mente democratico tutto deve essere pre
visto. programmato e scritto. 

Detto fatto: la legge viene proposta e 
approvata: se ne parla sui giornali. alia 
televisione: dicono: c Ora finalmente si 
potranno facilmente eseguire fotografle nei 
musei. gratuitamente — se per scopi cultu
ral! — o col pagamento di una piccola quota 
che vend stabilita in seguito. nel caso che 
le foto vengano eseguite a tcopo di lucro >. 
Tutto insomnia e previsto — dicono — dalla 
famosa legge 304 1965 a. 340. art. 5. com
ma 3. Sta di fatto. invece, che fino ad ora 
non e stata fissata alcuna quota da pagare, 
ne e stato precisato che cosa s'intenda. in 
pratica. per lucro; perch* e chiaro che chi 
esegue una ripresa cinematografica. con 
impiego di grandi mezzi anche finanziari. 
lucra molto piu di un fotografo che esegue 
il fotocolor. per conto di un editore di pub-
blicazioni artistiche. e deve mantenersi en
tro limiti di prezzo accettabili. Sarebbe co-
munque lecito attendersi che, in attesa del 
perfezionamento della legge suddetta. le 
cose continuassero come prima. Invece. per 
avere il permesso, U fotografo o I'editore 
devono impegnarsr. con lettera diretta al-
rUfflcio del Demanio. a versare. con effetto 
retroattivo le quote che saranno stabilite 
in un future piu o meno remoto; solo in 
questo caso il Demanio. sentito il parere 
favorevole della Sovrintendenza. autnrizza 
quest ultima a conccdere il sospirato per
messo. 

E' chiaro a questo punto che il fotografo 
si trova di fronte ad una altemativa spiace-
vole: respingere un lavoro che, anche se 
non e tra i piu convenienti economicamen-

^^^^r^r^r^P^^r^^^^r^n 

te. lo qualitlca pert professionalmente su 
un piano internazionale. trovandnsi egli a 
collaborare con editori italiam e stranieri: 
oppure pretendere che gli editori si impe 
gnino col Demanio. ma questo 6 possibile 
qualche volta con gli italiani. che sono al 
corrente della situazione. non con gli stra 
nicri. i quali vogliono pagare. si. ma non 
comprare la galta nel sacco e enmunque 
non riescono a capire perch6 noialtri ita 
liani dobbiamo complicare cosi maledetta 
mente le cose. 

Per concludere. cara Unita. sarebbe bene 
che i nostri parlamentari intervemssero 
autorevolmente. con una interpollanza. a 
chi di dovere .per risolvere i vari quesiti 
sorti da questa legae assolutamente incom 
plela e superficiale Bisngnerebbe anche 
fare pressioni perche venga finalmente sta 
bilita questa benedetta quota da pagare. 
dando sanatoria per il periodo precedenle. 
e permettendn a noi fotni»rafl di versare 
I'importo direttamente nlla Sovrintendenza 
cui e rivolta la richiesta di autorizznzione. 
senza essere costrclti ad andare avanti e 
indictro. nei vari utlicl 

Inollre bisognerebhe far presente che. 
ove mai I'importo da pa tin re all'Erario 
fosse eccessivo (si parla utliciosnmentp di 
ben seimila lire per foto) gli editori no 
trebhero trovare pit) cnnvenionle illustrare 
un opera del Tiziano conservata in un 
museo di Londra, anziche una degli Ulli/.i 
o di Capodimonte. e cosi il tutto si risol 
verebbe in una magcinrp mnrtiflcazinne per 
i nostri g\h maltrattnti musei e. in defini 
tiva. in un maggior dnnno morale e mate 
riale per tutti. 

Con sinccra stima. 
ROCCO PEDICINI 

(Napoli) 

Una inutile difesa 
del qualiinquismo tie 10 
Cara Unita. 

sulla pagina lucchese del Telegrafo scrive 
una giornali«ta che vunle nrcuparsi di trop 
pe c o s e e dimostra cos! una sinenlare In-
competenza in fatto di arte, c inema, tec
nica e storia. 

DeH'orrido film di Jacnpetl i Afrim addin. 
dice c h e ha « i valori pin intrinseci come 
arte e come tecnica »: e dicinmn subilo. 
invece che . con lo s tucchevole uso dello 
zoom anche dal punto di vista della tec
nica lo sconcio film di Jacopetti 6 molto 
crit icabi le Nnn tocchiamn poi i| tasto arte: 
crediamo che In s tesso Jacopett i con i suni 
precedenti film non abbia mai Inteso fare 
del l 'arte. 

La giornalista lucchese ins is te: « si tratta 
pur s e m p r e di arte e di verita >. Non si 
tratta ne di arte, ne di verita. Lo s tesso 
Jacopett i ha a m m e s s o di e s s e r e un b u g i a r 
do quando ha dichiarato che a lcune scene 
del suo < documentario > sono « ricostrui 
t e >. Ma dove sorattutto mente Jacopett i e 
dove d i ce (presentando il genocidio degli 
arabi , senz'altro condannabi le) che da dieci 
secol i gli arabi non prat icavano piu la 
razzia e la vendita dei negri sui mercati 
degli sch iav i . 

F ino a ieri ( e c i sono anche I rapporti 
del l 'ONU) gli arabi hanno fatto i negrieri 
e con cid si sp iega l 'esplosione di odio dei 
negri quando hanno avuto un po' di potenza 
Jacopett i ha quindi fatto del suo solito qua 
lunquismo nero e il suo film d da rigettare 
nel piii dec i so dei modi. 

RINO D E L DEBBIO 
( P e s c i a Pistoia) 

L'INAM 
sul prezzo dei medirinali 
Egregio direltore, 

il suo giornale nell'edizione del 4 marzo 
ha pubblicato una lettera con la quale il 
sig Enzo Salvadore di Castelfiorentino (Fi 
renze) pone il quesito se sia o meno legit 
timo che 1'INAM percepisca dalle farmacie 
Io sconto del 5% sull'intero prezzo del 
medicinale ritirato dall'assistito. anche ne| 
caso in cui una quota venga pagata dallo 
assicurato stesso. 

M riguardo mi sembra opportuno chia-
rire che lo sconto del 5%. oltre a quello 
del 12% a carico delle ditte produttrici. e 
dovuto dalle farmacie agli Istituti mutua 
listici. non gia in virtu di convenzione sti 
pulata tra le parti, bcnsl in forza dell'art 4 
della legge n. 692 de) 1955. 

Gli sconti anzidetti. nelle misure dianzl 
indicate, sono stati sempre applicati sul
l'intero prezzo di vendita del medicinale. 
indipendentemente dalla eventuale quota a 
carico deU'assicurato in assistenza diretta 
e dalla misura del rimborso effettualo in 
assistenza indiretta. 

Sulla questione si sono pronunciate le 
magistrature di merito. le quali hanno ri-
conosciuto il diritto degli Enti mutualistici. 
espressamente citati all art. 2 della legge 
n. 692 del 1955. a percepire gli sconti di 
cui si * detto sul prezzo globale di vendita 
del farmaco. sia esso assunto o meno a 
totale carico degli Enti medesimi. 

Tale principio e stato ribadito dalla Corte 
di Cassazione — Sez. UI civile nella causa 
Cimatti e Guarda contro IN AM e Cassa 
mutua provinciale di malattia di Bolzano — 
la quale ha altresl sentenziato che il far-
macista & estraneo alle modalita di auto-
rizzazione e di assegnazione che I'Ente fa 
airasstcurato. 

Grazie per l'ospitalita. 
DOTT. GASTONE MARSILLI 

(direttore genera le dell'IN AM Roma) 

SI PARLA DI: 
Obiettlvila. - La TV. lo si sa. e nelle mani 
del governo e quindi chiederle obiettivita 
non 6 possibile. Ma I'obietbviLa 6 una cosa 
e il ridicolo unaltra: nel Vietnam gli ante. 
ricani bombardano e uccidono vecchi e 
bambini? 0 commento della televisione e 
esphcito: gli americani lo fanno per la 
liberta e la pace di quel paese e quel che 
piii conta per assicurare la pace mondiale... 
Vi e uno sciopero dei metallurgici che vede 
tutti i lavoratori scendere unitanamente in 
sciopero? L'argomento viene quasi passato 
sotto silenzio. Ma allora e molto piu giusto 
dire che invece del governo a controllare 
la TV sono i padroni. Come si spiega altri
menti che uno sciopero che ha interessato 
quattrocentomila operai (fra cui j sociali 
sti) non abbia avuto alia televisione tutto lo 
spazio che era necessario? 

G M. 
(Prato Firenze) 

• • • 

PrometM. — Ancora una volta i lettori 
A. Cataldo di Catania e Angelo Bini di 
Fibbiana (Firenze) ci hanno scntlo ricor-
dando le promesse che Andreotti ha fatto 
ai reducj della prima guerra mondiale circa 
un assegno a loro favore. Francamente ci 
e un po' difficile capire la pervicace ostina 
tione che sembra mettere il Ministero inte
ressato nel non far fede alle sue promesse U 
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ARTI FIGURATIVE 

ROMA 

La Spagna sanguinante 

delle corride 

in una mos tra di Sassu 
r 

Oltre a una nuova serie di pitture, sono esposti quindici «pezzi » 

che sintetizzano il cammino dell'artista fra il 1927 e il 1951 

Aligi Sassu e di quella specie rara di artisti i quali, per una 
moralira intellettuale che e una cosa sola col sentimento loro, non 
riescono mai ad imparare I'arte sottile di far cagnara sul pro-
prio lavoro. Nemmeno in quaranr'anni. Nemmeno con una pro-
duzione imponente per quantita e sovcnte splendida di poesia, 
vuoi clio in piccolo g e m m e prez iose tli co lo re s ia s e r r a t o un l i r ismo in f i ammato e 
i m m a g i n o s o , vuoi che v a s t c pa re t i f ior i scano di raccon t i ben costrui t i e pieni di 
u m a n a v e r i t a . Vis i tando ques t a sua s o r p r e n d e n t e m o s t r a a l ia ga l le r ia Penelope 
(v ia F r a t t i n a , 99) d o v e e p r e s e n t a t a u n a s e r i e n u o v a di p i t t u r e sul la co r r i da , 
o p p o r t u n a m e n t e a f f i anca ta a quindic i « p e z z i » c h e s in te t izzano il suo c a m m i n o di 
p i t t o re i nnova to re fra il 

Aligi S a s s u : « G l i a n i a n t i » (1934) 

1927 e il 1951, mi son venu t i 
in m e n t e ce r t i vecchi im-
bonitor i e c e r t e b a n d e di 
pi t torel l i d 'oggi — « frittu-
re di cazzetti > li avrcbbe de-
finitj il Belli — i quali sono 
dei mostri di nbilita nel far ca
gnara sui loro stitici quadruc-
ci sia nci salotti ovattati e ser-
vili sia nolle « piazze » ove spi-
ra aria plcbca. E' uno strano 
pittore Aligi Sassu. ha un mo-
do tutto suo di scomparire e di 
lavorarc appartato per poi 
spuntar fuori con dipinti splen-
didi che. neH'invenzione tema-
tica e nella realizzazione plasti-
ca, mostrano di non essere 
nemmeno un piccolo passo in-
dietro rispetto al movimento 
delle idee sulla pittura e sulla 
sua funzione sociale. -

Anzi, piu d'una volta s'e tro-
vato, con pieria consa^evolez-
za, a scoprir cose nuove del 
mondo e a dare ad esse ardite 
forme nuove. con qualche pas
so. a volte anni di anticipo su 
altri artisti ai quali pure deve 
molto l'arte nostra per il suo 
radicale rinnovamento e per il 
suo ingresso ncl grande mondo 
dell'arte contemporanea. Un 
piccolo esempio. Ci sono nella 
mostra alcune fra le piu belle 
variazioni che Sassu abbia mai 
dipinto sui motivi plastici a lui 
cari. fra il 1929 e il 1934. degli 
< uomini rossi ». dei « giocatori 
di dadi », dei «ciclisti ». dei 
« cavalli ». degli < amanti » e 
dei « caffe >. In alcuni dei mo
tivi tutta una mitologia medi-
terranea. mediata dalla pittura 
mptafisica di De Chirico. viene 
reinverata in figure e fatti 
della vita quotidiana. In altri 
motivi il sentimento della vita 

Artisti 
italiani 
a Parigi 

Una serie di mostre dedicate 
ad artisti italiani segna l'inizio 
della stagione primaverile nel-
le gallerie parigine. 

Licata prcsenta alia Galleria 
Synthdse le c storie > poetiche 
del suo mondo marino: alia 
nuova gallc ia Jacqueline Ran-
son il Veronese Degani espone 
una serie di « montages > in 
materia plastica, legno. mctal-
lo (in una formula che sta tra 
le esperienze costruttiviste e 
la « op art > che si ritrova tra 
molti artisti inglcsi della gio-
vane generazione). Alia Galle
ria Jolas si apre in questi gior-
ni una mostra dedicata a Fon-
tana. mentre la Galleria c du 
Dragon » annuncia una prossi-
ma esposizione dei piu recenti 
dipinti di Cremonini. Un'altra 
galleria che ospita in questo 
periodo un'artista italiana h la 
Galleria Weil dove e apcrta 
una mostra dedicata ad Anto-
nietta Lande. 

II tema del < paesaggio * e 
sempre stato il motivo centra-
le della sua precedente produ-
zione pittorica: noti in Italia 
sono i suoi < paesaggi con pe-
scatori >: le c strade » solita-
rie e vuote. Nelle opere piu 
recenti il < paesaggio * divie-
ne motivo interpretato in mo-
do piu intimo e partecipe: lo 
orizzonte estremamento rawi-
cinato cntro cui s'inseriscono 
gli oggetti protagonisti dei pae
saggi da ai dipinti una nuova 
dimensione fantastica ed osses 
siva. I dipinti Holla Lande pre
sent ano una serie di « motivi t 
che 1'autrice riprende ed ap 
profnndisce da un quadro al-
1'altro: i « fichi d'lndia >. « gli 
ulivi *, « i funghi ». che fanno 
da protagonisti entro una na
ture animate da una violenta 
forxa vitale. 

quotidiana scopre la sorgente 
del colore < francese » da De
lacroix a Renoir e Bonnard. E 
sullo splendore di tale colore 
Aligi Sassu riesce ad accende-
re a volte la illuminazione fol-
gorante del colore di Van Gogh. 
Credo che non poche cose che 
fanno il clima plastico-morale 
della pittura di Sassu fra il 
'29 e il '34 siano state assi
milate e sviluppate. a partire 
dal 1937. dagli artisti di Cor-
rente. E. a saper ben « legge-
re > questi quadri, ha una gran
de evidenza-la contemporanei
ty di ricerche e risultati ri
spetto alle opere di artisti ope-
ranti a Roma come Mafai. 
Scipione. Guttuso. Pirandello. 
Ziveri. Cagli e Capogrossi: e 
con 1'opera di Levi fra Torino 
e il confino di Lucania. 

Delia capacita di anticlpare 
tipica del temperamento -. di 
Sassu testimoniano anche opere 
come Morfe di Cesare 093R). 
Concilto (1943) e Morfe di Pa-
troclo. 

In questi ultimi anni Aligi 
Sassu sembrava esser tomato 
ad appartarsi — che per lui 
vuoi dire concentrarsi: ed ec-
co la fiammeggiante serie di 
quadri. disegni e incisioni sulla 
corrida come emblema di una 
Spagna sanguinante e viva. 
realizzata in un soggiorno a 
Maiorca fra il '64 e il T>6. E 
per far meglio intendere al 
lettore cosa voglia dire per Sas
su appartarsi dalla cagnara ec-
co alcune poche e scarne indi-
cazioni su quella tanta parte 
della sua produzione e che lo 
ha impegnato come pittore mu-
rale e non di cavalletto. Affre-
schi ad Arcumegcia. Ciclisti e 
Via Crucis. nel 1957: un mura-
le di metri 9 per 15 nella Casa 
del Popolo di Valenza Po 
(1958): affreschi ncH'abside 
della chiesa del Carmine a Ca-
gliari (1957'60): affreschi a 
Thiesi (Sardegna) per la nuova 
scuola media, affreschi a Mi-
lano per il teatro della Piccola 
Commenda. affreschi a Spinet-
ta Marengo (tutti del 1962): 
pannello a gran fuoco di metri 
7 per 1.30 per la scuola c La 
Villetta» di Savona: da alle 
stampe Topera grafica per i 
tip! deU'editore De Tullio 
(1963): mosaico per il catino 
dell'abside del Duomo di Lodi 
(X sec.) restaurato dall'archi-
tetto Degani: murale raffigu
rante il Concilio Vaticano II 
per la chiesa di S. Andrea a 
Pescara (1964). Quest'anno ha 
presentato una grande mostra 
antologica di cento opere a Bu-
carcst. su invito del governo 
romeno. 

II tema della corrida e uno 
dei tcmi fondamentali neH'arte 
figurativa. nella poesia. nel 
film e nella narrativa contem
poranea. Con questo tema la 
Spagna proletaria dei grandi 
sentimenti umani e della resi-
stenza al fascismo e entrata 
nella iconografia contempora
nea. Cos'e per Sassu la corn 
da? Rafael Alberti. che gli ha 
dedicato una poesia rccentissi 
ma pubblicata nel catalogo con 
<critti di Guido Ballo. Dino 
Bii77ati. Raffaele Carrieri. En 
70 Fabiani. Mario De Miche-
li. Salvatore Quasimodo e Mar
co Valsecchi. scrive delle cor
ride di Sassu: Fosse bella la 
vita — e il mondo, luminoso. — 
come un cavaTlo rosa — o un 
cavaUo turchino. — Denunzia il 
tuo pennetlo — e la paura an-
menta — come un toro che ucci-
de — neWarena un cavatto. — 
Ma nella tua pittura, — triste. 
alleara sonoTa, — un corxilto 
perdura — sulla via dell'au-
rora. 

E' difficile aggiungere qual-
cosa ai versi di Rafael Alberti 
penetrati casi dentro al cuo-
re dei pensieri e dei senti
menti di Sassu. Forse qualche 
parola sui caratterl plastici di 
questo memento della pittura di 
Sassu. I quadri sono di due ti-
pi: uno 4 folgorante di colore 

— rosso, arancio. giallo zolfo — 
mentre la forma fissa l'attimo 
della morte dell'uomo o del-
Tanimale: 1'altro tipo di qua 
dro 6 monncolore quasi — bru-
no notturno e violaceo — e il 
segno, graffiando nella mate 
rla. traccia una bianca linea o 
cava il bianco-luce della forma 
(si vedano Suerte de Varas, La 
Princesa de Las Quiaaloas, La 
coaida del Cordobes). 

II grido e il silenzio: un 
espressionismo delle forme nel
la luce mediterranea e la sottile 
traccia del segno sulla mate
ria della terra come in vaso 
greco o etrusco. 

Fra i quadri di colore fiam
meggiante mi sembra che Pase 
de Pecho, col toro che si leva 
come una fiaccola nella luce. 
La cogida, con l'uomo caduto 
sotto l'immane massa del toro 
e gli sguardi di paura degli 
altri uomini dietro il muro del
la € muleta > Ievata invano. e 
EI ret/ destronado. col furgon-
cino che porta via il toro uc-
ciso e ancora grandeggiante 
sotto gli sguardi della gente che 
sfolla — e'e una grande pena 
umana nel pittore che sente il 
dramma consumarsi nello spet-
tacolo. Non 6 possibile certo 
un confronto stilistico fra i 
fiammeggianti quadri di Sassu 
e alcune terribili sequenze del 
film di Rosi sulla Spagna delle 
corride. Perft mi sembra pro-
prio che la novita di Sassu 
oggi consista nella capacita 
di mettere in evidenza un at-
timo o un frammento da una 
angolazione inusitata. Un qual-
cosa che violenta un po' la 
pittura e alio stesso tempo Ia 
rinsangua. quasi si introduces-
se una parlata plebea in una 
lingua fatta monumentale nei 
secoli. E pigliate un vecchio 
quadro e mettetelo a fianco di 
uno fra i piu recenti: c'd egua-
le rottura e rinsanguamento. 
una continuity impressionante. 

Dario Micacchi Aligi Sassu a P a s e dc P e c h o » (1964) 

Due delle 27 illustrazloni 
di Libor Wagner per la nuo
va edizione cecoslovacca 
della « Vita Nova » di Dan
te: si tratta di incisioni 
in legno 

PRAGA: UNA NUOVA 
EDIZIONE 

DELLA VITA NOVA 
PRAGA. marzo 

Sta per uscire a Praga una 
nuova edizione della Vita Nova 
di Dante Alighieri. che promet-
te di presentarsi opera di gran 
pregio. L'ini/iativa e della Ca-
sa editrice Pragoconcern e 
rientra nell'ambito delle cele 
brazioni dantesche in Cecoslo-
vacchia. La traduzione e di 
Jan Vladiclav ed e la quarta 
della Vita Nova in Cecoslovac-
chia. II formato e piccolo. 11 
centimetri per 12. la rilegatura 
e in cuoio nero con impressio 
ni in oro. Sara stampato in 
3000 esemplari. avra 135 pagi-
ne e fara parte della collezio-
ne «Gioielli» della Prago
concern. 

Di notevole pregio le illu 
strazioni, opera del giovane e 
gia ben affermato pittore Libor 
Wagner, nolo autore di una 
serie di quadri ispirati dal 
grande poeta italiano. Le illu-
strazioni, grandi come le pa-
gine, sono 27. II pittore ha scel-
to un multiplo di 9. per ren-
dere anche in questo omaggio 
al poeta, che considerava tale 
numero come perfetto. 

Wagner ha cosi spiegato il 
concetto cui si e attenuto nel
le sue illustrazioni. «La Vita 
Nova di Dante e impensabile 
senza la forza che deriva dal
la purezza. Su questo concetto 
mi sono basato nelle mie illu
strazioni. Ho cercato di rap-
presentare Ia verita. l'amore e 
Ia bellezza. Ho usato per le 
figure una linea chiara che do-
mina lo sfondo nero. II diffi
cile compito che mi sono as-
sunto, mi ha indotto a rappre-
sentare dei dettagli per corri-
spondere alio esigen^e del for
mato del libretto. Ho concre-
tato le mie immagini in sim-
boli. ai quali lascio possibilita 
illimitata di rappresentare in 
forme rcali Beatrice, cosi co
me credo potesse figurarsela 
Dante. Nello stabilire il nu
mero delle illustrazioni. ho vo-
Iuto rispettare il numero divi-
no di Dante, il 9 ». 

f. z. 

Torna il Vasari 
A CURA DI Rosanna Betta-

rini e Paola Barocchi. presso 
Sansoni e uscito il primo volu
me — dei dieci previsti — delle 
Vite di Giorgio Vasari: vl sono 
pubblicate a diretto confronto 
le due redazioni delle Vite, la 
torrentiniana del 1550 e la giun-
tina del 1568. 

« • • 
IN SEGUITO alia riscoperta 

del formalismo russo. I'atten-
zione degli editori si sta vol-
gendo ai protagonisti del mo
vimento. Per ora. e la volta 
di Viktor Sklovskij (i IVnfant 
terrible > che nel 1916 fondo 
1'Opojaz). di cui prosso De Do 
nato e uscito il Viaqqin senti-
mentale c presso Einaudi Zoo 
o lettere non d'amnre. Questo 
libro « e un tentativo di uscire 
dai limiti del romanzo ordi-
nario» e si fonda sulla nota 
intuizione di Sklovskij che «le 
parole, i rapporti delle parole. 
le idee. 1'ironia delle idee, la 
loro non-coincidenza sono ap-
punto il contenuto deH'arte >. 
In Vianqio sentimentale, 1'auto-
re riferisce in tono stravagante 

MEDICINA 
I 
IQ 

UELLO scorcio di estate del 't>t 
sulle spiagge della penisola ju 

movimentato. 11 sopraggiungere im-
provviso di un precoce maltempo co-
strinse i villeggianti a rintanarsi 
precipitosamente nelle pensioni e ne-
gli alberghi dove, davanti al felei;i-
sore, ciascuno decideva di restore o 
partire secondo le previsioni me'to 
rologtche. Fu appunto in una di 
quelle sere che il telegiornale, co 
municando lesito del consulto per 
il Capo dello Stato colpito da tram 
host, fece sapere che gii specia'.'sli 
interpellate non ritenevano opportune 
un intertenio chirurgico. 

E ju cosi che molti vennero a sa
pere, per la prima volta. che esi-
stera la possibilita dt operare via 
trombosi cerebrate. Qualche setti-
mana piu tardi una situazione anco
ra piu drnmmatica si presenlb a 
Yalta, dove Toghaiti, ridotto m co 
ma da una emorragia cerebrate, re 
mva opernU. con an certo successo 
immcdwto che qh faceva riprende 
re i sensi al punto da riconoscere 
chi gli era cicino, ma soccombera 
successivamente per il sopraggiun
gere di altre emorragie. 

E* bene precisare che in questo 
secondo caso I'intervento dei newo-
chirurghi sovietici era stato un ten
tativo estremo suggento dalla miu 
giore gravita della situazione, dato 
che Vemorragia, a diflererua teiin 
trombosi, raramente ofjre scampo 
all'injermo. e le cure mediche vat 
gono ben poco se si arrtva all'Xfi % 
di mortalila. Comunque, t due epi 
sodi — clamorosi per le personnn 
ta a cui si rt/enrano — portaruno 
alia nbalta della cronaca un pro 
blema che st va dibattendo Ira i cm-
rurghi da alcuni anni, qucllo del n-
corso al bisturi nei casi di npoples-

Apoplettici in sala operatoria 
s'ra. come questi erano deW ur.a vol
ta, quando nessuno avrebbe oscio 
neppure immaginare un tentaliio 
cosi temerano. 

U problema. sia dcttn sub:to. n--n 
£ ancora risollo, ma non e escluso 
che una pm lunga esperienza, unri 
minliore sceltn dei tempi, un per,e 
zwnamento delle tecr.iche diagna^i 
che ed operatone possano coviurre 
ad una soluzione magart parz'ole ma 
sempre piu redditizia di quanto non 
risulti il comune trattamerJo r.iedi 
co. Perchd nr,n bisogna dimerAicare 
che a spingere su questa slradti e 
stata proprio la riconosciuta »nc//i-
cacia delle cure medicamentose in 
un troppo elevato numero di casi. 
specie quando si tratti di err.orraGJ''. 
melftcacia che consiste o nella mca 
pacita dt salvare I'tnfermo, o nella 
incapacita di salvarlo senza che gh 
rtmangano m:norazioni permnnenli 
gravi nel campo del morime^to. del
ta parola. della vista, della psiche, 
della memona, dell'intellelto. 

Vn altro niofiro che ha spronato 
I'audacia dei chirurghi a pevetrare 

in un settore da cui erano rimasti 
sempre esclusi & la entitd stessa del 
danno sociale ed economico delle cpo 
plesste. Qualche cifra ne dara una 
idea. In America muoiono per acct 
denli vascolari cerebralt ctr:a 2bO 
mila persone all'anno. di cm ctrra 
50 000 in eta ar.cora lavorauva; MI 
lo questi ultimi guadagnereohero 
complessivamente oltre cento miliar 
di di lire all'anno se sopramceste-
ro, rcrsando alio Stato intorno ai 
12 miliardi di imposte. Invece lo Sta

to non solo perde ccdesti 12 mdiardi, 
ma in piu deve spenderne circa 25 
I'anno per lassistenza in ospedale 
di coloro che sopravvtvono minorn-
fi; qumdi una perdita per la collet-
Jmfa che si avvicma ai quarantn 
miliardi di lire all'anno. 

Un terzo motiro inftne che ha in 
enraggtato a conside'are la possibi
lita dei suddelti mterrcnti chirvra;-
ci £ costttuito dai progressi della 
neurochirurgia e della diagnostics 
cerebrate, specie della angiograf'a 
(o radiografia dei casi) che ripro-
ducendo tntUi la rete vascolare del 
cerrello permettc di localizzare con 
esattczza il punto in cui si £ pro-
dotta Vemorragia o la trombosi •» 
I'embolia. E qui cade opportuno at-
vertire che non e affatto facile du-
gnosticare fra quette tre eventuali 
ta sulla base dei soli segni climci: 
su mille aulopsie la dtagnosi rtsul-
to sbagliata 350 volte, il che impo-
ne. sempre che sia possibile di ri-
correre alia angiografia, la qual" 
pud dare inconvenienti solo mc'Uo di 
rado, in meno deWl % dei casi. 

II suo pretioso contributo alia dia-
gnosi £ provato da alcuni reperti a 
sorpresa che essa £ in grado di for 
nire: per esempio, pud rivelare vre-
senza dt lesiom orgamche. cioe ai 
restrinqimenii parziali aei vaci. lad-
dove si sarebbe supposto uno sw 
smo, e pud mdicare come osta- olo 
alia circolazione cerebrate una trom
bosi che si troti nella carotide ester-
na, lungo il coXlo e dunqve al di 
fuori della scatola cranica, U che 

con Vesamc clinico soltanto non e 
sempre agetole riconoscere. 

Notevole soprattutto £ quest'ulti 
ma eventualita, di una trombosi cc 
rebrale senza che vi sia ncl cervel 
In alcuna trombosi. che invece bi
sogna ncercare nella sede che si e 
delta, carotidea o vertebrale. al 
I'estemo della cavita cranica; nc si 
deve credere che si tratti di casi ra 
ri. perche anzi al contrarto cid si 
verifica in circa la meta delle trom
bosi. 

Stabilita la natura e la sede del 
male, si decide se intervenire o rr.e 
no chirurgicamenle. ed £ chiaro che 
la decisione dipende oltre che dal ti
po stesso di male e dalla sua loca 
lizzazione. anche dall'eta e dnll-
condtztom generali delimfermo. e 
in particolare dal grado piu o me 
no elevato dell'azotemia o dalla pre 
senza eventuate di un grave stato 
diabetico. 

II famoso spedalista americano di 
chrrurgia vascolare De Bakey £ un 
sostenitore dell'intervento nel mag-
gior numero possibile dei casi; altri 
invece sono molto piu guardinohi. 
Sebbene vi siano gia numerose sta 
tistiche £ da notare che i risuUc.li 
appaiono contrastanti, e dunque non 
si pud per il momenta dar raqiore 
agli uni o agli altri. occorre alten 
dere una esperienza piu casta. 

Quello che si pud dire dt certo £ 
questo: 1) nelle trombosi e ntlle 
sienosi della carotide esterna l':n 
tervento £ indicato senz'altro; st 
tratta di disostruire il tratto caro-
tideo ostruito a livello del collo. op 

pure di recidcrlo e sosfifuirlo innc-
stando fra i due monconi vasali un 
tubo dello stesso calibro di matenale 
plastico ben tollerato dall'organismo; 
2) nelle embolie come nelle lrombo:,t 
parziali e tolali all'interno della sra-
tola cranica I'opportumta dell'inter
vento 6 discutibile, ma poiche ri 
sonq stati casi ri.solti favorevolmc:ite 
il bisturi. quale rnorsa e%trcma. pu" 
sostituirsi a una cura medico iuef-
ficace; non e improbabile che ie 
prospettive dt success, ongt sccmr, 
si accrescano in fuluro grazm a 
nuove risorse tecmche tipo la^cr 
o altro; 3) la situazione piu negal'v a 
e quella delle emorrapie. dove I'in
tervento sarebbe in fondo semphcis-
simo, riducendosi a trapanare e aspi-
rare il liquido sanguigno, ma il guiio 
£ che siccome si tratta di individut 
con ipertensione o arteriosclerosi la 
emorragia tende a ripetersi in altre 
sedi cerebrali. come nel caw di 
Togliatti. 

Fmche non s; dispones di un far-
maco in grado di mighorare lo sf.iro 
delle pareti vasah al punto da ri-
crearne la integriia. e qutndt tta 
garantire conlro la recidiva della 
emorragia, I'intervento chirurgico rt 
mane un atto disperato di emer-
genza. E' superfluo aggiungere che, 
qualunque sia la lesione, laddove si 
decide di operare i benefici saranno 
tanto maggiori quanto piu precoce 
sard stata la diagnosi e piu modeste 
le distruzioni nervose gia determina. 
test. U che accade nei processi trom-
botici o stenotici quando Vocclusione 
rasale £ ancora incompleta Da qui 
I'esiaenza di decisioni rapide in cir-
co%lanze del genere. e a tal fine la 
necessila di diagnosi precise quat> 
pud dare appunto Vangiografia. I 

Gaetano List I 

I 

ed ironico le sue drammatiche 
vicende dal 1917 al 1921: I'atte 
sismo scan/.onato o il vittimi-
smo di fronto alia rivolu/ione 
s'introcciano a un certo \elloi-
tarismo politico. A questo pro-
posito. I'autore cosi si espresso: 
« ...tutto sommato avrei dovuto 
lasciare che la rivoiuzione mi 
passasse accanto... Qu.mdo si 
cade come un sasso. non si 
dovrebbc pensare: quando si 
pensa non si dovrebbc cadere... 
lo ho mescolato due professioni 
incompatibili *. 

• • • 
PER INIZIATIVA dellUniver-

sita di California. 6 snrto a 
Delfi, in Grecia. un contro di 
«tudi del teatro clasiico. in cui 
l'insognanionto sara impartito 
dai piu nnti studiosi di van 
paesi europei e della Grecia. 

• • • 
L'ULTIMO LIBRO di Robbe-

Grillet, La Maison des rendez
vous. sara pubblicato in tradu
zione italiana da Einaudi. 

• • • 
IN UNA CASA di Kuibyscev. 

durante lavori di restauro. so
no state tro\ate pellicole cine-
matografiche prodotte da ditte 
straniore e dalle prime fabbn-
che russe. tra il 1905 e il 1915. 
Tra di esse, figura un corto-
motraggio per L'ottantesimo 
annirersario del conte L. N. 
Tolsto). in cui sono riprodotti 
episodi della vita dello scnt-
tore a Jasnaja Poljana. II film 
risulta realizzato nell*agosto del 
1908 da A. O. Drankov. uno 
doi primi imprenditnri e opera-
ton cinematografici russi. 

• • • 
CON IL Libro deali error!. 

Gianni Rodari e candidato al 
Promio Andersen, indctto dalla 
Unioae Intema/ionale p»̂ r la 
iettcratura gio\ anile. 

• • • 
CONTINUANO sempre inte-

ressanti le p-.ibblieazioni Hi 
studi lin^uistici. Vallecchi ha 
pubblicato StruWura. uso e fun-
zioni della lingua di Luigi Ko-
siello. il quale, dopo a\ere ana-
liz7ato i momenti e i concetti 
piii importanti della linguisti-
ca po^tsaussuriana. compie an
che una « indagine stilo stati-
stiea > sul Imguaggio poetico 
di Monta!e. Presto Bompiani. 
e uv?ito 11 polcre delle parole 
di Stuart Chase che tratta dei 
contributi forniti alia Semantl-
ca Generale dalla psicologia. 
dalla cibernetica. dalla semlo-
tica e dalla sociologia. 

• • • 
PERSONAGGIO di primo pia

no della cultura e delta politics 
italiana tra otto e novecento. 
Ferdinando Martini fu durante 
la prima guerra mondiale con-
vinto interventista. Ministro 
delle colonie nel governo Sa-
landra. col Diario 1911 1918 
(Mondadori). fornisce notizie di 
cronaca politica che palesano 
lo stato d'animo vario. talora 
complesso e contraddittorio, 
della classe dirigente italiana 
di quegli anni. 

(a cura di A. La Torre) 
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Con un grottesco pretesto 

La censura vieta 
le «Cronache 
dell'I talietta > 

lo spettacolo-cabaref di De Chiara e Co-
slanzo consideralo «rivista» e interdetto 

Verso lo 
sciopero i 
lavoratori 

del cinema? 
I lavoratori del local! cinema-
grafici itallani hanno procla-
to lo stato di agitazione dclla 

tegoria per protestare contra 
associazione degU esercenti 

GIS), che ritarda l'inlzio deUe 
attative per U rinnovo del con-

. atto di lavoro, scaduto dalla 
fine del febbralo scorso. 

<i% Le organizzazioni sindacali — 
"LS-CGIL, FULS-CISL e UIL-

ttacolo — dopo aver denun-
^-.ato con un comunicato le ma-

vre dilatorie degU esercenti. 
_ .e tentano di eiudere la scaden-

31a contrattuale nella volonta di 
rare le gluste richieste del 

voratori. hanno indetto unlta-
amente un'assemblea per que* 
a mattina al cinema Planetario. 
L'esame condotto unitariamen-

dai tre sindacati ha ancora 
volta confermato la tendenza 
concentrarione delle sale d-
tografiche in gross! circul-

in tutte le citta piu important! 
ha riconfermato che U rin-

contrattuale. lungi dal gra-
are in modo oneroso sull'eser-
izio. mira semplicemente ad un 
'adeguamento delle paghe ai 
uovi Hvelli di acquisto. 
Qiiesta azione rivendicativa per 
sue caratteristiche di gradua-

;̂ ita e di adattamento alle varie 
ituazioni di categoria dei locali. 
on solo rappresenta un'azione 
iparatrice per ! lavoratori di-

ndenti. ma costituisce oggetti-
amente una misura che contra-
ta con la tendenza alia concen-

zione e mira qtiindi a legare 
lotta dei lavoratori agli inte-
si stessi de! cittadini e della 

litfca dello spettacolo in Italia. 
A sostegno delle richieste con-
attuali vengono segnalate pre-

ise prese di posizione di lavora-
ri del settore in molte provincie 

taliane; a Milano in particolare, 
' corso di una assembles e 
to proclamato lo stato di agi-

zione e si e deciso di promuo-
ere ulteriori forme di pressio-

sindacale. Mistire similar! so-
state decise dalle assembler 

ei lavoratori fiorentini e bolo-
esi. anche essi in procinto di 
endere in sciopero. 

ie prime 
Musica 

L'American 
Dance Theatre 

alPOlimpico 
||Neanche un anno e passato da 

ando l'American Dance Thea-
i diretto da Alvin Ailey si pre-

lOWitd per l'ultima volta a Roma 
Hello stesso Teatro Olimpico. II 
1BD ritorno romano awenuto ieri 

.̂ •Ora ha coinciso con la prima 
'jil^ppresentazione in Italia di un 
^Valletta dovuto alia coreografa 

" na Sokolow su musiche di Ke
en Hopkins intitolato Rooms. 
mere), un'azione coreografica 
viene considerata tra le piu 

ipresentative del moderno bal-
o americano. Ed e necessario 
subito che il tema affrontato 
questo balletto e oggi — e lo 

ancor di piu dieci anni fa 
ndo fu immaginato e rappre-
itato la prima volta — di gran-
attualita. Su un semplice fon-
?, su cui fanno spicco una 

i. a da incendio. la ciminiera 
y^|; una fabbrica. e pochi altri 
fv'jBBnenti a simboleggiare una 

derna metropoli, si presenta-
otto emblematici ballerini. se-

. - « i su altrettante sedie, che dan-
Jjftvita ad una composita azione 

Uffei vuol essere denuncia di una 

IS 
li* 
w 

iizione umana nella quale in-
aunicabilita ed alienazione si 
trano come due facce della 

medaglia. Si muo\ono sul-
sedie — le camere cui al

ii titolo — sognano. cammi-
nella citta. soffrono. forse 

yiamano. ma non si incontrano 
La solitudine e la sola cosa 

h' acccmuni e li leghi. anche 
ite alia mortc di uno di lora 
tema assai drammatico. co-

si vede. alia cm" rappresen-
la compagnia americana 

fomito la sua (ecnjca esempia-
le la sua capaicta mimica di 

ie classe. Non possiamo pero 
notare — e per primo l'ha 

Ito tl pubblico. tra il quale non 
mancati segni di stanchezza 

[come la lentczza dell'azione e 
iestrema astrattezza del ge-
I renda mono drammaticamente 

del dovuto il drammatico 
ito. con risultati non sempre 
ltezza. delle aspettative che 
agnifico ricordo dello spet-

DIO di qualche mese fa aveva 
itato. 

Te voluto Revelations. 11 bal-
gia eseguito l'altr'anno su 
iial negri. per ridarci la 
di uno spettacolo ecceziona-

nella sua capacita di far 
plasticamente sul pal-

lico la poesia della musica 

Spa con tutti i suoi contenuti 
gioia. di protcsta. di spcranza. 

>««1JO spettacolo era stato apcrto 
4m Come and get the beauty 
! # ft hot. una stilizzata coreogra-

.tm di Tallcy Beatty sulla viu 
41 una citta americana con Ie 

:WUt luci e le sue ombre fino al-
fartasi e alia violenza di un 
toKo in un giomo di festa. 
ijfuperfluo ricordare la bravura 

"~ compagnia 

vice 

Un nuovo, grossolano arbi-
trio censorio ha fornito l'enne-
sima riprova che la libera-
zione del nostra teatro dai 
vincoli dei «controlli ammini-
strativi > e soltanto una favola 
ipocrita. Cronache dell'Italiet-
ta, uno spettacolo in due tem
pi, a cura di Ghigo De Chia
ra e Maurizio Costanzo, che 
avrebbe dovuto andare in sce-
na ieri sera ai Satiri di Roma, 
e stato proibito. perch^ in al-
cune scene di esso il censore 
ha rawisato una <patente e 
scurrile oscenita ». II presiden-
te della Commissione governa-
tiva che, per legge. decide sol
tanto sull'eventuale divieto ai 
minor! di 18 anni, si e arro-
gato il potere d'interdire a tut
ti la rappresentazione; e cid 
perch6, a suo parere (ma non 
spetta a lui stabilirlo), Cro
nache dell'Italietta non rien-
trerebbe nel genere c prosa >, 
bensl in quello c rivista t; e 
la rivista. si sa, e ancora sog-
getta alia censura in genera
te, non solo a quella per i 
minori. 

E* anche troppo facile ln-
quadrare questo altro episodio 
nel clima persecutorio e in-
tollerante che invade i piu 
diversi campi della cultura e 
della vita pubblica. Per quan-
to riguarda, In modo specifico, 
il teatro, e di ieri la notizia 
dei tagli impost! alia comme-
dia di Squarzina Emmeti. che 
si da a Genova, e del procedi-
mento penale in corso contro 
Tautore-regista, gl! attori. i 
dirigenti dello Stabile ligure. 
II c veto » a Cronache dell'Ita
lietta e non meno odioso: la 
considerazione secondo la qua
le la «mancanza di un filo 
conduttore > attribuirebbe au-
tomaticamente a uno spetta
colo la qualita di c rivista » e 
non di < prosa > costituisce 
non solo un pretesto in se ri-
dicolo, ma anche un prece-
dente pericoloso. che potrebbe 
essere sfruttato in mille ana-
Ioghe occasioni. 

Che cos'6 Cronache dell'Ita
lietta ? E* una scelta di do-
cumenti, tra lo spiritoso e il 
serioso, collocabili tra l'inizio 
del secolo e <D Piave mor-
mord>, nel quali si specchia-
no le follie (e le cretinerie) 
di quella classe dirigente bor-
ghese, la quale avrebbe poi 
spalancato le braccia al fa-
scismo. Testi di Trilussa, Gan-
dolin, Maldacea, Ragazzoni ed 
altri, anche contemporanei 
(compare la firma di Gaio Fra-
tini. cui si deve una parodia 
vocale su Elconora Duse) com-
pongono un quadro ccabaret-
tistico > della Belle ipoque, 
con richiami ed agganci alia 
attualita, nell'intento di ritro-
vare «la chiave di atteggia-
menti permanenti della mora-
lita italiana ». La quale c mo-
ralita >. nella persona del pre-
sidente della Commissione cen-
soria (un alto magistrate, co-
m'k ovvio). si k ora risentita 
e ha detto il suo c no > as-
surdo. iniquo, illegale. 

Tutti i giomalisti e i cri
tic! che hanno potuto vedere. 
in «anteprima >, Cronache 
deUltalietta sono stati una-
nimi. pur nelle differenze di 
opinione e di giudizio, nel ri-
conoscere alio spettacolo. in-
terpretato dalla c Compagnia 
dei Libertyni * (composta di 
Franco Bisazza. Vittoria Dal 
Verme, Duilio Del Prete. Pi
no Ferrara, Andreina Ferrari, 
Rita Forzano. Corrado Olmi). 
gusto, garbo e perfino casti-
gatezza. L'argomento dell'osce-
nita (mai invocato. del resto, 
contro autentici spettacoli di ri
vista, intrisi cosi di sconcezze 
come di spirito reazionario) 
non pud esser dunque chiamato 
in causa. Particolare significa-
tivo: Ghigo De Chiara, che con 
Maurizio Costanzo ha curato 
Cronache dell'Italietta, e il tito-
Iare della rubrica di critica 
teatrale delTAranfi.' di Roma. 

L'Eurovisione 
al XXIII 

Congresso 

del PCUS 
MOSCA, 28 

La radio soviettca trasmettera 
in tutto il mondo notiziari sui 
lavori del XXIII Congresso del 
PCUS. in 54 lingue. comprese 
quelle rare quali Q kechua. lo 
zulu, il lingala. fl nepali. ecc 
II Congresso Si apre al Crem-
bno domanL 29 mano. 

L'apertura forroale del Con
gresso — cui parteciperanno 
5.000 delegati rappresentanti 1 
molti milioni di comunisti sovie-
tici — sara trasmessa domani 
alle ore 10 (alle 12, ora italia
na) direttamente dal Palazzo dei 
congressi del Cremlino. 

L'apertura del Congresso ver-
ra trasmessa da tutte le sta-
zioni radio dell'Unione Sovieti-
ca e dalla rcte centrale televi-
siva sovietica. I sistemi di «In-
tenisione > e di c Eurovisione > 
consentiranno al milioni di spet-
tatori all'estero di vedere la oe> 
rimonia inauguxale. 

Concluso a Belgrado il festival del documentario 

Cinemajugoslavo: sempre 
Per Glenn 
piove riso 

HOLLYWOOD — Glenn Ford si d sposato domenlca con Ka-
thryn Hays, trentunenne attrlce della televislone americana. 
II popolare attore, che ha 49 anni, aveva divorziato nel 1959 

da Eleanor Powell dopo un matrlmonlo durato 16 anni. II 
loro figlio, Peter, di 21 anni, fungeva da testimone alle nozze 
del padre. La coppia trascorrera la luna d! mfele In Europa. 
Nella foto: gll sposi escono fellcl dalla chlesa sotto una ploggia 
di riso. 

• <tk^*££s&£^ fyfgmt 

L' AnonimaTV 
e i giomalisti 

» 

I servizi giornalistici dellla 
RAJ-TV hanno toccato, come si 
rileva anche in altra parte del 
giornale, domenica sera, uno 
dei punti p'm bassi della loro 
ormai non breve storia. Da una 
parte, per I'atteggiamento man-
tenuto dinanzi alia imponente 
manifestazione per la pace nel 
Vietnam; d'altra parte, perchi 
il Telegiornale. mentre ha da-
to grande rilievo a un'intervi-
sta con Tarsis (il quale, sia 
detto di passaggio, non < e sta
to allontanato >, ma < si e al-
lontanato > dall'VRSS, grazie 
al passaporto concessogli dal
le autorita sovietiche) che, nel 
suo balzano e propagandists 
contenuto, non ci ha certo of-
jerto alcun aspetto significativo 
della realta sovietica. si 6 ben 
guardato dal prendere contat-
to col prof. Oglesby. il quale 
avrebbe potuto fornire ai tele-
spettatori italiani utilissime no-
tizie di prima mano su un a-
spetto di eslremo interesse del
ta attuale situazione politico 
e culturale negli Stati Uniti. 

• • • 

Dinanzi a episodi del gene-
re, accanto alle piu generali 
considerazioni politiche sor-
ge pressante un interrogativo: 
se i servizi giornalistici radio-
televisivi non fossero parte pas-
siva dell'* Anonima TV * e non 
fossero pesantemente condizio-
nati dalle < direttive > gover-
native, e. in questo caso. anche 
dell'Ambasciata americana, ma 
fossero invece affidati alia au-
tonoma responsabilita e alia 
capacita professionale di co-
loro che vi lavorano, giunge-
rebbero ad approdi di tale ce-
cita e faziosita? 

Basta scorrere vari quoti-
diani italiani, di partito o <di 
informazione >. e registrare U 
loro comportamento nei riguar-
di delta manifestazione di Ro
ma e della conferenza di Tar
sis, per rendersi conto che la 
TV si i collocata, come spesso 
avviene, in coda a tutti. Ep-
pure, parecchi dei giomalisti 
che lavorano alia TV non so
no ajfatto meno capaci degli 
altri: addirittura provengono 
dai giomali che dell'informa-
zione giornalistica hanno, sia 
pure nelle diverse posizioni de-
rivanti dalla < proprietd >. una 
concezione comunque piu seria. 
E, d'altra parte, propria per-
chi la TV appartiene non a un 
partito o a un gruppo finanzia-
rio, ma alio Stato e viene pa-
gata da tutti i teleabbonati. 
i giomalisti televisivi potrebbe-
ro essere nelle migliori con-
dizioni per esercitare 3 loro 
mestiere e per svolgere una 
effettiva funzione di c media-
tori *, offrendo al pubblico cro

nache precise e complete di 
quel che accade e prospettan-
do costantemente la dialettica 
di fatti e di opinioni che co
stituisce la sostanza della quo-
tidiana realta italiana per rap-
presentare la quale, ad esem-
pio, la manifestazione di Roma, 
nella varietd delle sue compo-
nenti, poteva offrire insostitui-
bili appigli. 

£' in questi casi, quindi, 
che si comprende meglio come 
una riforma che porti a una 
autentica autonomia dell'Ente 
radiotelevisivo e di coloro che 
vi lavorano sia essenziale ai 
fini del corretto funzionamento 
dei vari servizi della RAI-TV. 

Detto questo, pero, non pus-
siamo non sollevare un altro 
interrogativo. Dinanzi a epi
sodi come quelli di domenica 
sera non esiste. dunque, una 
responsabilita personale dei 
giomalisti televisivi? Vogliamo 
dire: i giomalisti televisivi non 
possono far altro che attende-
re che dall'<alto* o, comun
que, dall'esterno, vengano 
create, chissa quando. le con-
dizioni e le garanzie atte a far 
si che essi possano finalmente 
esercitare seriamente U. loro 
mestiere? 

Recentemente, negli Stati 
Uniti, il direttore generale di 
una delle piu potenti reti televi-
sive. la CBS, ha vietato che 
fosse trasmessa « in diretta ^ 
la dichiarazione del senatore 
Morse contraria alia politico 
di Johnson nel Vietnam. II di
rettore dei servizi giornalisti
ci della CBS si i dimesso per 
protesta. I cronisti e commen-
tatori della CBS hanno manife-
stato la loro solidarieta con 
il dimissionario esplicitamente 
sul video. Nulla di simile i 
mai accaduto in via del Ba-
buino o in via Teulada: o, al-
meno. nulla di simile £ mai tra-
pelato oltre quelle mura (an
che se sappiamo che in seno 
all'* Anonima > si svolgono, sia 
pure in modo distorto, frequen-
ti battaglie interne su questo 
o quel programma). Ora, se si 
avesse sentore che coloro che 
lavorano alia TV si ribellano 
alle umiliazioni che loro impo-
ne V* Anonima ,̂ si crede che 
simili opposizioni non avrebbe-
ro eco nel Paese, non sarebbe-
ro accolte con simpatia. non 
spingerebbero i telespettatori a 
solidarizzare con i giomalisti 
televisivi e con gli autori in 
generale? Giriamo la doman-
da a chi si lamenta, spesso, 
dello scetticismo. dell'indiscri-
minato * disprezzo * che circon-
da la TV. 

piti a contatto 
con la realta 

La buona qualita media delle 
opere presentate ha causato 
una certa inflazione di premi 

g.c. 

Dal noitro corrispondente 
BELGRADO. 28 

Anche dopo la seconda parte 
del Festival cinematografico 
del documentario e del corto-
metraggio jugoslavo, e dopo la 
premiazione, il giudizio com-
plessivo non pud che portare 
a ribadire quanto gia risultava 
dalle prime tre giornate: cioe 
che si tratta di una manife
stazione ricca delle piu libere 
e differenti espressioni. dove 
tuttavia Ie opere che colgono 
problemi o aspetti della vita 
del paese sono in maggior nu-
mero e sono anche le migliori. 

Nelle ultime tre giornate si 
h avuto un po' un imperversare 
di certe pellicole ambiziosa-
mente ma astrattamente forma-
listiche. tra le quali alcune de-
cisamente macabre, ma nel-
Pinsieme. e specialmente nella 
serata conclusiva. sono riemer-
se la satira sociale (un corto-
metraggio suH'importanza del 
timbro e uno sulla elefantiasi 
della burocrazia) e, con mag
gior vigoria. le descrizioni di 
situazioni e di ambient! o le 
rievocazioni storiche. 

Da capo al fine e stato. tra 
questi ultimj lavori. uno dei piu 
fastosamente accolti. Si tratta 
della vivacissima ripresa del-
l'attivita di una banda musicale 
di paese (straordinariamente 
brava). che nella vita del pic
colo centro sottolinea lo svol-
gersi dei principal! awenimen-
ti: matrimoni, feste. celebra-
zioni. funerali. II film riesce a 
rendere pienamente l'atmosfe-
ra che questi sorprendenti vir
tuosi della cor net ta. della gran-
cassa e del bombardmo contri-
buiscono a creare attorno a 
ogni evento, accompagnando la 
vicenda di tutti Da capo al fine, 
come dice l'espressione musi
cale. presa a prestito, in italia-
no. per il titolo. - „ _ 

Una commovente rievocazio-
ne della guerra di liberazione 
nel territorio di Mostar, in Bo
snia. e data da Treci bataljon. 
I soprawissuti di questo c Ter-
zo battaglinne » sono allineati 
per una celebrazione di fron-
te alio stupendo monumento 
(recentemente premiato in un 
concorso nazionale per opere di 
architettura) che, occupando 
una intera collina, e anche il 
cimitero dei loro compagni ca-
duti. I marmi delle tombe. fra-
stagliati. si aprono come fio-
ri sul verde declivio e gli alti 
frontali di pietra. le porte, le 
gradinate. la fontana, ricchi di 
simboli guerrieri o familiari. 
accolgono in una cornice di 
espressiva armonia questi vivi 
e questi morti che l'obiettivo 
riprende o rievoca: gli uni nel
la loro assorta presenza. gli 
altri attraverso la testimonian-
za delle vecchie immagini foto-
grafiche ove sono fissati nelle 
loro fatiche. nei loro riposi, nel
le loro battaglie. 

Radovi utoku (Lavori in cor
so). va anche assolutamente 
ricordato. Questo documentario 
potrebbe essere definite una fe-
lice ripresa cinematografica. 
amorosa e spregiudicata, della 
Jugoslavia com'd oggi. Tutto 
qui & c Lavori in corso >, tutto 
e in trasformazione: e la mac-
china da presa. seguendo fl 
\iaggio di un elettrotreno. ga-
loppa allegramente per que
sto composito paese divertendo-
si a coglierne le cose a meta 
o gli anacronismi piu vistosi. 
Accanto a due scavatrici. un 
contadino cava I'acqua dalla 
borra abbassando una pertica 
dove la funzione di contropeso 
b affidata a un sasso. La pres-
sa stampa una fiancata di car-
rozzeria ad ogni colpo. e una 
mano incide in una scheggia di 
legno le tacche che servono al
ia contabilita e alia registra-
zione di una operazione di 
scambio al mercato. I paesani 
stabiliscono con un alberello 
lungo a sufficienza. ma non al-
trettanto dritto. il piano della 
strada che stanno costruendo 
di propria iniziativa e l'inge-
gnere. aH'altro capo dell'inqua-
dratura. controlla negli stru-
menti ottici l'elevazione della 
stnittura in legno di un aroo 
che va ad aegiungersi alia lun-
ga serie gia issata. Le ruote 
della 600 nuova girano rapidis-
«nme sui nilli di controllo alia 
fine della catena di montaggio 
e poi si arrestano sulla strada 
dalle buche infemali. dove pas-
sa tranqufllo il carro dei bum". 
II cartello plurilingue saluta i 
turisti e quello in cirfllico av-
verte che la strada h * riserva-
ta al bestiame minuto*. 

E la serie, spiritosamente. 
continua. fino alia contrappo-
sizione tra un festival jazzisti-
co. nei locali della fiera di Bel
grado. e la tradizionale musica 
popolare che un clarino. una 
fisarmonica e uno zufolo sua 
nano durante una festa di noz 
ze in campagna. A questo pun 
to viene inserita una trovata 
magnifica. Mentre la macchina 
riprende un complesso alia 
fiera, con urlatore, chitarre 

elettriche e batteria, la colon-
na sonora trasmette la musica 
paesana. E poi viceversa. a 
piu riprese. Pare incredibile, 
ma non cambia niente. 

A suggello del Festival e'e 
stata una inflazione di premi: 
quattro primi a pari merito, 
quattro secondi e due terzi piu 
i diplomj (oltre ai premi spe
cial!'). La giuria se l e cavata 
dicendo che, tra le sessanta 
pellicole in concorso, non ce 
ne erano di valore eccezionale, 
mentre erano molte quelle di 
ottimo livello. Tra i film pre-
miati, tutti quelli segnalati 
nella nostra precedente corri-
spondenza (primo premio a Mi 
senti? e AI riparo dal tempo), 
il sopradescritto Lavori in cor
so. un documentario sulla vita 
delle monache in un convento 
ortodosso, uno sul lavoro de
li operai che gettano le fonda-
menta per i piloni dei ponti 
sotto il letto dei fiumi, due 
sportivi, uno sul museo d'arte 
contemporanea di Belgrado, 
due disegni animati, un corto-
metraggio suH'incontro fra due 
giovani innamorat! nei sugge-
stivj parchi di Lubiana e altri. 

Anche dall'esito della premia
zione e constatabile la larghez-
za e varieta di orientamento 
non soltanto dei realizzatori. 
ma della giuria. E in questo ca
so la prevalenza soprattutto 
qualitativa delle opere di inda-
gine sociale. diventa valida te-
stimonianza dell'esistenza di un 
armonico rapporto tra 1'artista 
e il suo ambiente. 

Al Festival belgradese il me
rito. quindi. di fornirci periodi-
camente anche questa riprova. 

Ferdinando Mautino 

Romy 
sara una 

madre 
nubile 
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BERLINO. 28 
Le vicende d! una madre nu

bile che affida il figlio a due 
coniugi e poi, una volta slstema-
tasl, lotta per riprenderselo, vl-
vranno sullo schermo nel film 
La voleuse. dl Jean Chapot, che 
sara girato nel prosslml glorni 
a Berlino e in altre locality della 
Germania, con Romy Schneider 
(nella foto), Michel Plccoli e 
Hans-Christian Blech. La sceneg-
glatura e di Marguerite Duras. 

Questa sera 
il dibattito 

sul Teatro Stabile 
L'Associazione Italia-URSS que

sta sera alle ore 21 ospita nel 
suo salone in piazza della Ro-
pubblica 47 un dibattito sul te
ma: «II Teatro Stabile di Ro
ma: bilancio di una stagione». 
Introdurra Bruno Schacherl. La 
manifestazione e stata organiz-
zata dal Circolo culturale Lu-
dovisi. 

Parma 

Alia ribalta 
le compagnie 
universitarie 

PARMA, 28. 
Si 6 aperto oggi, nella Sala 

dei Congressi della Facolta di 
Economia e Commercio della 
Universita, il convegno di stu-
di sulla figura e l'opera di 
Antonin Artaud. Nel quadro 
del quattordicesimo Festival 
internazionale del Teatro uni-
versitario — i cui spettacoli 
si muovono quasi tutti. piu o 
meno. proprio nella direzione 
dell'insegnamento del creatore 
del c Teatro della crudelta > — 
tale convegno assume una no-
tevole importanza. Soprattutto 
per verificare fino a che pun-
to tutti coloro che oggi si ri-
fanno alle idee di Artaud (e 
vanno aumentando di giomo in 
giorno) siano spinti ad una au
tentica ricerca di conoscenza 
e di recupero, integrate o par-
ziale. di quell'insegnamento o 
non piuttosto dal gusto della 
moda, dal bisogno (e. come 
tale, interessante e da studia-
re nelle sue ragioni) di una 
avanguardia a tutti i costi. da 
un rifiuto superficiale e in-
transigente dei modi di fare 
teatro quali si sono venuti svi-
luppando nel \"entennio del do-
poguerra. 

La seduta di oggi — col tito
lo di * teoria ed opera di Ar
taud » — ha avuto come re-
latori i francesi Jacques Der-
rida e Andre Frank, e gli ita
liani Vito Pandolfi e Claudio 
Rugafiori. E' stata soprattutto 
una riunione a carattere infor-
mativo. che ha arricchito Ie 
conoscenze dei presenti di una 
quantita di nozioni su Artaud. 

Domani si parlera di Artaud 
nelle interpretazioni odierne. e 
allora il convegno entrera nel 
campo del dibattito attuale. 
Parleranno Julian Beck (il di
rettore del c Living Theatre >). 

Charles Marowitz e Piero Pan-
za. Mercoledi. infine. Jean Du-
vignaud e Luigi Gozzi tratte-
ranno il tema « Perch6 Artaud 
oggi >. Dei lavori del convegno 
ci occuperemo appositamente 

Prosegue intanto. nella Sala 
del Teatro Regio e in quella 
del Teatro ENAL il Festival 
universitario. Stasera abbiamo 
visto. presentato dal CUT di 
Bari, uno spettacolo dedicato a 
Beckett (Tuttobeckett, da una 
idea su Beckett di Johnny Ke
mp e Belly Smaltz). Domani 
sera l'c Experimental Group 
in Stage > di Londra presente-
ra l'ormai famosa riduzione 
deWAmleto di Marowitz. Mer
coledi sara la volta degli spa-
gnoli: il Grupo de Teatro In-
dipendiente e de la Universi-
tad de Madrid dara una corn-
media di Moratin, EI si de las 
ninas. Giovedi il CUT di Par
ma — che ha gia presentato 
sabato scorso Cosi £ (se vi 
pare) di Pirandello — recite-
ra L'ispettore generate di Go
gol: venerdl il CUT di Peru
gia dara: ... E vissero felici e 
contenti. pantomime di G. Fron-
dini. Nella stessa giornata. la 
Neue Buhne di Francoforte con 
un testo di Toller (Fuoco dal
le caldaie); venerdi il CUT di 
Venezia con il Teatro patriotti-
co (di cui il nostra giornale si 
e gia occupato in occasione 
della prima veneziana); saba
to, da Bratislava, gli univer-
sitari slovacchi portano Gli 
ussari di Breal. Sempre saba
to, esperimenti scenici al Tea
tro ENAL; e domenica. per fi
re. un'esilarante commedia 
musicale di Labiche, presen-

tata dal c Theatre Genevilliers » 
di Parigi: L'affaire de la rue 
de Lourcine (che sta ottenendo 
un grosso sriccesso a Parigi). 

controcanale 
Mafia e omerta 

11 * numero > di ieri sera di 
TV-7 scaturiva da un tessuto 
di idee e di iniziative eccel-
lenti, la cui realizzazione, pe
ro, non era sempre adeguata 
alia partenza. Operando *a 
caldo» sulla cronaca (e do-
vrebbe, questo, tornare ad es
sere un costume del settimana-
le) TV-7 ci ha presentato in-
nanzitutto un servizio di Sergio 
Zavoli sull'uccisione dell'asses-
sore socialista di Tusa, Carmelo 
Battaglia, awenuta ad opera 
della mafia. Lo scopo del ser
vizio era quello di mostrarci le 
ripercusshm che un simile cri-
mine ha oggi in un paese sici-
liano e in che misura in queste 
ripercussioni si inserisce la 
omerta. Dopo alcune suggestive 
inquadrature (che noi, pero, 
non siamo riusciti ad apprez-
zare, perche ci sembra che un 
* taglio > del genere riesca 
sempre e solo a confinare in 
una cornice esotica, di * colo
re », fatti che si collegano di-
rettamente alia nostra realta 
nazionale e hanno radici an
che a Roma, pur se avvengono 
nell'isola), Zavoli ha fatto par-
lare i contadini, riuscendo sen-
za dubbio a condurci, fisica-
mente diremmo, nella piazza 
di Tusa. E dalle parole vive 
dei contadini son venute a noi 
alcune precise illuminazioni, ol
tre che alcuni commossi giu-
dizi sulla persoiialita dell'ucci-
so: < Non pronunciamo quella 
parola (* mafia > - n.d.r.) per 
insicurezza, perche non ci scn-
tiamo protetti >. ha detto sem
plicemente uno degli intervista-
ti. Ora perche' Zavoli (che, pu
re. in un altro viomento del 
servizio. ha acutamente porta-
to i suoi interlocutori a giudi-
care i motivi dell'assassinio, a 
ritrovarne le radici nella lotta 
dell'assessore sncialista contro 
Vingiustizia, a favore dei con
tadini) non ha colto Vindicazio-
ne contenuta in queste parole? 
Perchi non e* andato ad oppor-
re questa motivazione (che 
suonava come una denuncia). 
per esempto, alle «forze del-
I'ordine » locali. a qualche de-
putato della commissione anti-
mafia. a uno scrittore come 
Sciascia? Da una simile dia
lettica. ci sembra, il servizio 
avrebbe acquistato fiato e sa
por e nuovi 

Molto interessante e spiglia-
to il servizio di Marco Mon-
taldi sui modi quotidiani del
la campagna elettorale ingle-

se: apprezzabUe, in particola
re tl taglio cronachistico, as
sai bene assecondato dall'ope-
ratore Mestheneos, la cui abi
lity altre volte abbiamo loda-
to. Tra Valtro, senza parlar-
ne direttamente, Monfaldi i 
riuscito a rendere le differenze 
tra le concezioni dei vari can-
didati e tra i vari * toni» del
la campagna. A completare il 
quadro, tuttavia, sarebbe stato 
utile che Montaldi ci mostras-
se qualcosa di quel che la TV 
inglese fa in queste occasioni 
(che non £ poco). lnoltre, il 
servizio avrebbe senza dubbio 
reso di piu se tutte le battute 
dei personaggi fossero state 
tradotte, in particolare quel
le, tipiche c molti divertenti. 
del candidato conservatore 
(che ha tra Valtro affermato 
la * necessity di distribute ba-
ci»). Infine, non possiamo non 
notare che dal servizio. nel 
quale si e parlato anche degli 
indipendenti e dei fascisti, 6 
stato escluso ogni accenno ai 
comunisti: una scorrettezza 
grave, sul piano dell'informa-
zione. tanto piu che questa vol
ta il PC inglese presenta ol
tre scinquanta candidati. 

Vn'ottima opera ha compiuto 
Angelo Campanella con la sua 
inchiesta sull'alcoolismo. una 
delle piu acute e complete di 
TV 7: Campanella ha dimo-
strato come, anche servendosi 
quasi esclusivamente delle in-
terviste ad * esperti », si possa 
costruire un * pezzo » efficace, 
interessante, e inquadrare un 
problema criticamente c da va
ri punti di vista. Dopo TV 7. 
Anteprima. 

Dabbiamo dire che questa ru
brica, a nostro parere. si va 
sempre piu spostando da un 
piano critico-infonnativo a un 
piano semplicemente informa-
tivo (e, per assurdo. a volte 
appaiono piii acuti i flash che 
i servizi). Tipico esempio il 
* pezzo * su Pieta di novem-
bre, un lavoro discusso, sul 
quale sarebbe stato necessario 
discutere, piuttosto che limitar-
si a riportare il solo giudizio 
di Giorgio Albertazzi. Perche? 
Anteprima ha abbandonato la 
consuetudine di chiamare di
nanzi alle telecamere anche i 
critici e ha tralasciato quel ti-
po di servizi-dibattito, registrati 
in parte nelle sale teatrali. 

g.c. 

programmi 
TELEVISIONE- V 

8,30 TELESCUOLA. 
12^5-13 EUROVISIONE Italia: Roma Visita di Stato del sovran! 

del Belgio. 
17,30 LA TV DEI RAGAZZI - Chissa chi lo saT Spettacolo di indo-

vinelli a cura di Cino Tortorella. 
18,30 NON E' MAI TROPPO TAROI • 2. corso di tstruzione popolare. 
19 TELEGIORNALE della sera - 1. edizione - Gong. 
19,15 Qulndlcl mlnutl con Malteo Salvatore. 
19,30 LA POSTA DI PADRE MARIANO. 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Crona

che italiane - La giornata parlamentare • Arcobaieno Pre
vision! del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE DELLA SERA - 2. edizione Carosello. 
21 I grand! interpretl del cinema: Gary Grant a cura di Tino 

Rameri. II ribelle - Regia di Clifford Odets. Int.: Cary Grant. 
Ethel Barrymore, Barry Fitzgerald. 

22,45 L'APPRODO: Arti. diretto da AUilio BertoluccL 
23,15 TELEGIORNALE della notte, 

TELEVISIONE 2 ' 
21 TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 SPRINT, Settimanale sportivo. 
22 ANDIAMOCI PIANO. Presenta Enrico SimonettJ con IsabsUa 

Biagini. Testi di Leo Chiosso. 

RADIO 

I 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore /, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua inglese; 7,45: II 
favolista. Ieri al Parlamento; 
8,30: U nostro buongiorno; 8,45: 
Interradio; 9,05: 1 nostri spec-
cioli; 9,10: Fogii d'album; 9,40: 
La donna nel mondo; 9,45: Can 
zoni canzoni; 10,05: Antologia 
openstica; 10,30: La Radio per 
le scuole; 11,00: Cronaca mi
nima; 11,15: Grandi piamsti: 
Emil Giulels; 11,45: Musica per 
archi; 12.05: Gli amici delle 
12; 12,20: Arleccnino: 12,50: 
Zig-Zag; 12,55: Chi vuol esser 
ueto.„; 13,15: Carillon; 13,18: 
Punto e virgola; 13,30: Corian-
doli; 13,55: Giorno per giorno; 
15,15: La ronda delle arti; 
15,30: Un quarto d"ora di oo-
vita; 15,45: Quadrante econo-
mico; H,00: Programma pet I 
ragazd: «Johnny Tremain»; 
16,30: Conversazioni per la 
Quaresima; 16,45: Cornere del 
disco: musica da camera; 17,25: 
Concerto sinfomco diretto da 
Luigi Colonna; 18,15: Sui nostri 
mercati; 18,50: Scienza e tec-
mca. La ncerca oeJ moodo; 
19,10: La voce dei lavoratori; 
19,30: Mobvi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno; 29,20: 
Applausi a—: 20,25: Sette gnda 
sul mare. Tre atti di Alessan-
dro Casooa; 22,20: Musica da 
balla 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30. 

10,30, 11,30, 12.15, 13,30. 14,38 
15.30, 16.30, 17.30, 18,30. 19^0, 
21^0 22,30; 7^0: Musiche del 
mattino; 845: Buoo viaggio; 

8̂ 35: Concertino; 9,35: Roman-
zi in tre cnn7oni Acquarelli 
italiani; 10^5: Le ouove can
zoni italiane; 11,00: IJ moodo 
di lei; 11,05: Buonumore m mu
sica; 11^5: 11 brdJante; 11,35: 
li moscooe; 11,40: Per sola or
chestra; 12,00: Oggi ID musica; 
13,00: L'appuntamento deiie 13; 
14,00: Voci aUa ribaJta; 14,45: 
Cocktail musicale; 15AM: Mo-
mento musicale; 15,15: Girao-
dola di canzoni; 15,30: Concer
to in miniatura; 16,00: Rapso-
dia; 16,35: L'inventarto delle 
curiosita; 16,55: Programma per 
i ragazzi: < Parbamo di mu
sica »; 17^5: Buoo viaggio; 
1745: Non tutto ma di tutto; 
17,45: RadiosaJotto; 1845: Sui 
oostri mercati; 1845: Clasae 
unica; 18^0: I vostn prefenti; 
1943: ZigZag; 1940: Punto • 
virgola; 2048: Mike Bongior-
no presenta: Attenti aJ ntmo; 
2140: New York 66. Rassegna 
settimanale della musica leg-
gera amencana; 21/40: Musi
ca nella sera; 22.15: L'angolo 
del Jazz. 

TERZO 
1840: La Rassegna: Cultura 

francese; 18,45: Muslcbe di 
John Stanley; 1845: Novita u-
brarie; 19,15: Panorama delle 
idee; 1940: Concerto di ogni 
sera; 2840: Rivista delle n-
viste; 20,40: Musiche di Franz 
Schubert; 2140: II Giornale del 
terzo; 2148: Musicbe di Beta 
Bartok; 2145: Inchiesta sul-
1'editoria italiana; 2245: Bernd 
Alois Zinunermano; 22,45: Ur
sa minore. Testimoni e inter-
preti del nostro tempa 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

JU* 

fl 
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CLAY 

TRACLAY 
Dopo aver chiaccliicrato meno 

del solito, Cassius Clay sta per 
entrnre nel ring del « Maple leaf 
gardens » di Toronto, Canada. Si 
tratta di una arena che puo ospi-
tare 15 mila spettatori. Serve, in 
particolare. per le violente foatta-
glie dell'« hockey» su ghiaccio 
die, quasi otfni notte. vedono 
protagonisti i giganti del « Mon
treal Canadians > e dei « The New 
York rangers ». dei 4 H lack hawks* 
di Chicago e dei « Red wings » di 
Detroit, ossia il meglio del pro 
fessionismo in questo gioeo che 
Iter tanti anni venne contiollato 
dal famoso James D. Morris mor . 
to lo scorso Tehhiaio. 

Come sapete Norns, un antico 
giocatore di « hotkey », fu anche 
per un ventcnnio il potente pa
drone del pugilato mondiale per-
che ai suoi ordini si misero Ro-
cky Giaziano e Robinson. Archie 
Moore. Rocky Manciano, Joey 
Maxim. Ilany Kid Matthews, 
Carl « Bono > Olson, Gene Full
mer, Carmen Ltasilio ed infiuiti 
altri « assi > dei pugni guantnti. 
Probabilmente sapete pure che 
« Big » Jim Norns eube come con-
sigliere, nelle sue grosse niano-
vre, i'Vankie Carbo il mistenoso 
< racketeer» che da tempo si 
trova in prigione dove sconta al-
cuni lustri di pena e che quando 
uscira lo costringeranno a paga-
re, al fisco. ben 750 mila dollari 
di tasse arretrate. 

Tutti questi j>ersonaggi servono 
per inquadrare nei suoi limiti af-
faristici. piii che sportivi, il com-
battimento di stanotte a Toronto 
nel cui ring Cassius Clay trovera 
il ruvido George Chuvalo cnm-
pione del Canada. II cmatch» 
non e valido per il titolo mon
diale dei « massimi » riconosciuto 
dalla N.Y.S.A.C. cioe dalla 
€ commissione > di New York. 

L'assalto non viene riconosciu
to valido per quella « cintura > 
parecchio fasulla solo perche 
Merl Mc Kenzie, commissario 
atletico della provincia dell'On-
tario, deve possedere ancora 
buon senso e pudore. Nelle scom-
messe Cassius Clay e dato favo-
rito per 7-1. insomma non con-
rednno nlcuna possibility al duro 
locale. O meglio i canadesi sono 
convint i che il Ioro grosso Chu: 

valo, che alcuni paragonarono a 
Tony Galcnto, puo resistere stoi-
camente al limite come fece con-
tro Floyd Patterson e Terrell. 

Gli uotnini tropi>o svelti ed 
abili fannn apparire George Chu-
\alo quello che e, diciamo un 
orso fortissimo, lentissimo. vul
nerable. Cassius Clay, che pugi-
listicamente rimane il miglior 
peso « massimo » oggi in circola-
7ione. appare eccessivamente abi-
le e veloce per il canadese. Una 
prova 1'abbiamo vista di recente 
a Londra dove il nostro Eduardo 
Corletti ha giocato con questo 
roz70 gucrriero tutto grinta. tutto 
muscoli. tutto resistenza. L'unica 
carta valida per Chuvalo rimane 
una ranriellntn solitaria c vaga-
bonda che incocci il saltellante 
Clay, inoltre il suo straordinario 
vigore potrebbe contare qualcosa 
dopo il dccimo « round ». Loren 
Cassina. uno degli organizzaton. 
spera di incassare circa 100 mila 
dollari con la vendita dei biglietti 
ed oltre un milione di dollari 
nelle sale della T.V.: la prova di 
Cassius Clay doveva venire tra-
smcssa direttamente in Inghilter-
ra con il satellite « Early Bird » 
ma poi la c B B C. > ha rinun-
ciato. per protesta. a presentarc 
lo « show > ai suoi clienti. Difatti 
se Cas.sius ha parlato poco sta-
volta. non sono mancati i retro-
scena oscuri con relativo scan-
dalo che in questi giorni tiene in 
allarme la polizia degli Stati 
Uniti. Nelle arene di quel pae^e. 
non gradiscono piu Cassius Clay 
per via degli imbrogli combinati 
nelle due partite contro Sonny-
List on. 

La World Boxing Association 
gli ha persino tolto il titolo di 
campione del mondo in seguito 
passato ad Ernie Terrell il lungo 
rieli'IUinois. II nuovo scandalo. 
che boUe nel pcntolone. sarebbe 
questo: un alto dirigente del « Ma
dison Square Garden > di New 
York, che potrebbe es«ere il ben 
noto Le Burston. uno dei piloti 

Una «misfo» 
Roma-Lazio 

contro il 
Bentka? 

Una formazlone mista di Lazio-
Roma dlsputera una partita ami-
chevole In notturna alio Stadio 
Olimpico 11 20 aprile. Lldea di 
effettuare questo incontro sarebbe 
di Oronro Pugliese e a tal pro-
posito sono state gia interpellate 
il Real Madrid e il Manchester. 
Entrambe le squadre per6 hanno 
fatto sapere di essere impegnate 
per quella data e pertanto la 
ricerca di una squadra da op-
porre alia mista romana si e al
ia rgata al Liverpool, I'Arsenal, 
I'Atletico Madrid, il Benfica e 
il Barcelona. Oweste uliime due 
squadre sembrano le piu indi
cate per questo incontro, sla per
che richiamerebbero un tolto pub-
blico e Inoltre perche hanno at-
fualmente scarsl impegni di Cop-
pa • di camplonaie, 

Stasera a Toronto 

UN MATCH 

BURLETTA 
CHUVALO 

di Dick Tiger campione dei medi, 
deve presentarsi prossimamente 
davanti alia alta Corte di giusti-
zia di Chicago. Con lui dovranno 
sottoporsi ad un pesante interro-
gatono uno dei tanti managers 
(li Cassius Clay, inoltre alcuni 
gangsters probabilmente legati 
alia mafia di «Cosa nostra*. Tutti 
questi gentiluomini, che si spar-
tiscono in percentuali i dollari 
raccolti da Cassius Clay con i 
suoi stravaganti combattimenti, 
saiebbero coliievoli, fra I'altro, 
di aver minacciato di moite Er
nie Ten ell il campione dei mas 
simi per la W.B.A.: in un primo 
tempo questo lunghissimu negio 
doveva battersi con Clay stesso. 

La partita, fissata a Chicago 
per il 29 mar/o (per stasera ap-
punto), doveva servue per lisul-
veie il graiule pasticcio dei due 
campioni in carica. Quindi uno 
scoutio logico ed utile. Ma le 
atitoi ita deirillinois. come della 
California, del Nevada, e di tutti 
gli altri <t Stati *>, compieso il 
Massachusetts. non accettaiono 
nel ring Cassius Clay perche le 
inistifica/.ioni di Miami e di Le
tt iston — con il suo compaie 
Liston — erano state troppo vol-
gari e disoneste Btuciavanu sem-
pie. Strauo che Clay il « misti-
licatoie > venga imece giustifi-
cato e onorato dall'E B.U. mano-
viata dagli italiam ed inoltre dal
la nostta « Federboxe » per non 
parlare di certi giornali sportivi 
che dovrebbero educare al senso 
della giustizia e della ouesta 
chiarez/a i loro lettori! Ripeto, 
una volta per sempre. che in 
questo angolo non si discute il 
valore pugilistico di Cassius Clay 
bensi la sua fragile moralita. 
Dunque dopo che Chicago caccio 
malamente Clay, si fece avanti 
Loren Cassina a nome del « Maple 
Leaf Gardens » di Toronto e nel 
medesimo tempo Leslie Rowntree, 
ministro del Iavoro dell'Ontario. 
concesse il suo permesso per la 
sflda chiarificatrice. 

Un giorno Ernie Terrell fece 
sapere che non ci stava piu. Si 
parlo di una divergenza sulla 
« borsa >, tanto piu che oggi U 
campione della W.B.A. conta as-
sai di piii dell' altro della 
N.Y.S.A.C. e basta pensare alle 
vicende poco liete del nostro 
Burruni: la verita era perd un'al-
tra. 

Ernie Terrell, che aveva sba-
gliato lo scorso autunno quando 
si lego a Bernie Glickman (un 
fedelissimo di Frankie Carbo) 
evidentemente non voile accettare 
una manovra < sporca ». una del-
le tante da quando esiste il « ra
cket » dei pugni a pagamento. 
Quindi rottura e minaccia di 
morte per il pugile idealista. che 
crede in se stesso e nella lealta 
della < boxe >. e che non vuole 
sdraiarsi ai piedi di Cassius Clay 
come fece. due volte, il fosco 
Sonny Liston. Allora Loren Cas
sina corse ai ripari ingaggiando 
George Chuvalo Torso del Gran
de Nord. Gli inglesi incomincia-
rono subito a protestare ritenendo 
il Ioro Henry Cooper maggior-
mente meritevole. Forse non han
no torto 

Giuseppe Signori 

II Premio 
Torre Asfura 

alle Capannelle 
L'odiema riunione di corse alle 

Capannelle ha il suo numero di 
centro nel premio Torre Astura. 
dotato di 1.260.000 lire di premi. 
sulla distanza di 1.800 metn in 
pista grande. Sette concorrenti 
di buon a qualita saranno ai na-
stri e daranno vita a una prova 
incerta e interessante. Brigantin 
e Teresa Aguesca dovrebbero di-
sputarsi la vittona. anche se si 
trovano in situazione di peso non 
favorevole. Talawa. che si trova 
a ncevere parecchi chili da en-
trambi i favonti. potrebbe inse-
nrsi nella lotta. 

La riunione avra inizio alle 
ore 14.30. Ecco le nostre sele-
zioni: I CORSA: Gilla. Sanni-
candro. II CORSA: Agado, Tor-
toreto. Eghli. Ill CORSA: Pe-
drocchi. Awiso. Milonguero. IV 
CORSA: Galileo. Babila. Nizzar-
da. V CORSA: Perignon. Fleur. 
du Nord. Radiola. VI CORSA: 
Brigatm. Teresa Aguesco. Ta
lawa. VII CORSA: Sparagnin, 
T;OM. Canaletto. \TII CORSA: 
Mo iv.ache, Germam. Bagolon. 

II campionato awiato verso una conclusione anticipata 

ne va plus ? 
Cinque punti di vantaggio a favore dell ' ln-
ter: cinque punti di distacco ai danni di 
Catania e Sampdoria (candidate a far com-
pagnia al Varese in serie B) 

Un elogio 
a Pugliese 

CHUVALO 

Rien ne va plus? Gia sem-
brerebbe propria coal, sembre-
rebbe che il gioco sia ormai fat
to. sia in testa che in coda. 

In testa perche I'lnter batten-
do il Cagliari (sia pure dopo 
aver faticata per oltre un'ora) 
ha aumentato il vantaggio por-
tandolo a cinque punti sul Na-
poli clip ha pareggiato a Torino. 
a sei sul Bologna che 6 ruzzo-
lato a seguito della clamorosa 
sconfitta dell'Olimpico, ed a 
sette sul Milan die si e sal-
vato a stento a Varese e si 
e fatto riprendere dalla Jure. 
vittoriosa a Firenze. 

In coda il confronto di Cata
nia si e concluso con la solu-
zione peggiore: la vittoria del 
la Samp infatti ha portato i 
blucerchiati al fianco dei Sici
lian'} al penultimo posto e a 
cinque punti dalla squadra piu 
vicina (la Spal die ha fatto un 
altro passo verso la salvezza 
con la vittoria aitenuta a ape-
se della Lazio). 

Come si vede dunque la si
tuazione a otto giornate dalla 
fine del torneo e chiaramentc 
delineata: si va verso quella 
conclusione anticipata che era 

La riunione di venerdi a l Palazzo dello Sport 

Match a sorpresa 
Mazzinghi • Cliff? 

Vince Mc Gowon 
contro Miranda 

LONDRA. 28. 
II campione britannico e del-

rimpero dei pesi mosca. Walter 
McGowan. ha agevolmente supe 
rato ai punti stasera l'argentino 
Ernesto Miranda. L'incontro che 
rientrava nella preparazione di 
McGovan per I'inconlro del giu-
gno prossimo a Londra con il 
campione mondiale Salvatore Bur
runi si e svolto al World Spor
ting Club della capitale bntan-
nica. 

Nonostante 1' agevole vittoria 
del campione di casa. parte del 
pubblico ha applaudito calovosa-
mentc Miranda, specie quando 
l'argentino ha fatto un gesto scon-
solato all'annuncio del \erdetto. 

La prima giornata 
dei campionati di
lettanti a Genova 

La preparazione di Sandro 
Mazzinghi per il match di ve
nerdi notte al Palazzo dello 
Sport contro il pugile americano 
Sugar Cliff prosegue a ritmo ser
rate Sandro sa di giocare gros
so. tornando sul ring romano. 
Tanto piu che egli certo vorra 
confermare la bella e volitiva 
prova. tanto applaudita dal pub
blico. di cui fu interprete nel 
secondo e non troppo lontano 
match con Nino Benvenuti. II 
rischio puo essere notevole per 
il pugile italiano. D'accordo. Su
gar Cliff non \anta titoli molto 
sonanti. anche se e bene in 
questi casi (resperienza lo in-
segna) andare molto cauti. Gli 
esempi di pugili-invitati che 
avrebbero dovuto rappresentare 
una comoda pedana di lancio 
per boxcurs di casa e invece si 
trasformarono in « cattivi > giu-
stizieri 

Nei matchex di contorno si 
vedrii Dante Cane che non sta 
affatto mantenendo le promesse 
lasciate intravedere tra i «pu-
ri > contro Levi Forte: il forte 
picchiatore Bruno Santini logo-
rato da incontri piuttosto scri-
teriati affrontera Clarense Ja
mes. mentre Golfarini se la 
vedra con Gabanetti. 

• • • 
Ieri a Genova hanno av.ito 

inizio al Palazzo dello Sport i 
campionati italiani di pugilato 
dilettanti. I pueili in gara so
no 139. 

I risultati 
PESI LEGGERI: Tcllaroli 

(Piemonte) b. Martinez (Sici-
lia) ai punti: Petriglia (Lazio> 
b. Pizzoni (Umbria) ai punti: 
Giannoni (Liguria) b. Muta^o 
(Venezia G.) ai punti: Stefanelli 
(Marche) b. Cicirello (Puglie) 
per K.O. a 1*5" del 3. tempo: 
Loi (Sardegna) b. Busignani 
(Emilia) ai punti: Marchiori 
(Venezia E.) b. Chiaramonte 
(Campania) per K.O.T. a 210"' 
del 2. tempo: Pasotti (Forze 
Annate) b. MeBCiolaro (I-nmbar-
dia> per K.O.T. a 13R" 

PESI SUPER WELTERS: 
Mancinelli (Forze Annate) b. 
Quattrini (Marche) per squali-
fica a 57' del 2 tempo: Albino 
(Campania) b. Patronelli (Pu
glie) per K.O.T. a 2 20" del 
1. tempo; Ralducci (Umbria) b. 
Sanit7u (Sardegna'i ai punti; 
Mambrin (\Tenezia E.) b. Colauz-
zo (Venezia G.) ai punti: Guer-
ra (Emilia) b. Gra*«o (Sicilia) 
per abbandono a 228" del 1. 
tempo: Bentini (Lazio) b. Di 
Moo O-iguria) per K O. a 1*25" 
del 2. tempo: Lora (I^ombardia) 
b. Merieo (Piemonte) ai punti. 

SUPERLEGGERI: Piva (Pie
monte) b. Ancarini (Emilia) ai 
punti: Zampieri (Forze Annate) 
b. Angelucci (Abruzzo) per 
K.O.T. a F45" del 1. tempo: 
Marocco (l^zio) b. Esposito 
(Campania) ai punti: D'AIA (Pu
glie) b. Giacomini (Marche) ai 
punti: Rrau (Umbria) b. Putag-
gio (Sicilia) ai punti: Reschi 
a'cnezia G.) b. Pimgioni (Sar
degna) ai punti: Dante I^ITV 
bardia) b. Cozzani (Liguria) ai 
punti: Diana .'Toscana) b, Rra-
\ i (Venezia E.) per squaliflca 

Si e concluso ieri il torneo romano di tennis con la conferma 
che dietro Pietrangeli e'e il vuoto. II tennista azzurro si e im-
posto nel singolare battendo il cecoslovacco Holecek ma e r i -
masto sconfitto nel doppio con Gilardelli contro la coppia Ho-
lecek-Coudelka. Nella foto: Pietrangeli. 

Per il <c Lotteria » di domenica 

Oggi ad Agnano 
i cavalli francesi 

NAPOLI. 28. 
Dei ventuno cavalli che da

ranno vita alle tre batterie eli-
minatorie del gran premio lot
teria di Agnano di domenica 3 
aprile. corsa che ha raggiunto 
quest'anno il primato assoluto 
per una prova di trotto con ben 
quarantatre milioni di lire, sol-
tanto sette sono gia presenti 
negli stalli dell'ippodromo napo-
letano. 

Di questi. soltanto Orbiter e 
Castleton Belle non hanno par-
tecipato ieri al premio Agnano, 
che ha visto vittorioso Fury 
Hanover (Albonetti) sul piede 
eccellente di 1.17.6 al chilome-
tro davanti a Dashing Rodney 
e Pick Wick, mentre non piaz-
zati finivano Fashion Freight e 
Bettor's Choice. 

Fury, apparso in grande for
ma. affrontera comunque un 
compito molto duro domenica. 
essendo capitalo nella batteria 

piu dura, quella che \edra in 
partenza. contro il cavallo della 
cantante Anna MofTo. fuorielas-
se del calibro di Dashing Rod 
ney. Petit Amoy F. Cheer 
Honey. Bettor's Choice. Qualto 
e Dr. Orin 1. 

Per domani sono previsti 1 
primi arrivi. In mattinata sa
ranno ad Agnano i francesi 
Oscar RL. Petit Amoy e Pi-
cardy: i primi due hanno pos-
sibihta di primo piano. Anche 
domani. non si sa ancora se in 
mattinata o nel primo pornerig-
gio. entrera nei boxes di Napoli 
l'americano Marengo Hano\ei . 
di Paolo Orsi Mangclli. eccel 
lente vincitore airesordio euro 
peo del premio Costa Azzurra 
di domenica 20 marzo a Torino. 

Stamane ad Agnano il tempo 
era vario. con pre\alenza di 
sereno. Î » pista. come indicato 
dai tempi ottenuti nel premio 
Agnano. scorrevole e volocis-
sima. 

chiaramente auspicata da Fab 
bri e dai dirigenti della Fe-
dercalcio per la migliore pre
parazione della nazionale az 
zurra per i mondiali. 

A meno di sorprese natural-
mente: sorprese nelle quali 
continua a sperare soprattutto 
il Napoli ormai rimasto solo al 
secondo posto in classifica. Ma 
quali probability vi sono effet-
tivamente per un rovesciamen-
to della situazione attuale? 

In teoria potrebbero essere 
tante: si potrebbe cominciare 
puntando su una clamorosa im 
pennata del Milan nel «derbg> 
milanese di domenica, si po 
trebbe continuare con una se 
rie di distra:ioni da parte del 
I'lnter (die al momenta sem 
bra piu preoccupata della cop 
pa dei campioni e del traguar 
do di... J.ondra die del cam
pionato ormai ritenuto conchi 
so), si potrebbe finire con Vipo 
tesi di una specie di spareg-
qio decisiro neU'ultima giorna
ta con Napoli Inter. 

Ma ci sembrano sngni. nien 
t'altro che sagni anche per le 
condizioni del Milan e del Na 
poli die domenica hanno fati 
calo maledettamente per ri-
portare a casa almeno un pun-
to. riuscendori grazie alle pro 
dezze dei pnrtieri die hanno 
parato un rigore ciascuno. 

E per quanto riguarda la 
eventualita di distrazioni da 
parte dell'Inter ci sembra che 
sia uqualmente lontana a cau
sa della volonta di quel ser-
gente di ferro che e don He-
lenio Herrera. Come che sia 
non e un argomento sul quale 
valga la pena di soffermarsi 
troppo: sara il campionato 
stesso a dire la parola defini-
tiva in vierito. ' .~ < -
. Piuttosto forse converra 
spendere qualche parola sulla 
Roma che dopo la vittoria sul 
Bologna si avvia a strappare 
il titolo di squadra rivelazione 
dell'anno alia Fiorentina (che 
e inciampata in una brutta di-
sarventura con la Juventtts). 

Dobbiamo farlo anche perche 
in sede di resoconto. come era 
naturale abbiamo dato la pre 
cedenza all'avvenimento piii 
ghiotto ai fini della classifi
ca. ovvero al tracollo del Bo
logna (che ha facilitato ov-
viamente la bella prova dei 
giallorossi). Ma facilitazioni a 
parte oggi dobbiamo ricono-
scere che la Roma ha fatto fi-
nora molto piii di quanto era 
lecito attendersi dopo il « ri-
dimensionamento » drastico im-
iwsto dalla situazione econo-
mica: merito soprattutto di 
Pugliese che non sara un mo-
dello di educazione. di orato
rio. di «fair play». ma che 
ha dimostrato con i fatti di 
conoscere il suo mestiere sia 
sotto il profito della valoriz-
zazione dei giocatori (vedesi 
i casi Carpenetti. Sensibile. 
Tamborini), sia come prepara-
tore atletico che come psico-
logo e come tattico. 

A Pugliese inoltre bisogna ri-
conoscere di aver saputo dis-
sipare i dubbi (che condivi-
devamo anche noi) sulle sue 
possibitita di adattarsi in un 
ambiente difficile come quello 
della Roma. Non sappiamo pe 
TO quanto cio sia dipeso dai 
suoi meriti o dalla necessita 
in cui si sono trovati i diri
genti giallorossi di adattarsi 
per forza di cose alle difficili 
circostanze: cid che pud aver 
influito beneficamente anche 
sul rendimento dei qiocatori in-
citandoli alia mrtdestia e ad 
una vita di sacrifici. 

Bisognera vedere percio nel 
proximo anno se la situazio
ne non cambiera (in pegaio) 
a seguito del preannunziato 
rafforzamento della srtcieta: 
perche in molti casi rafforza
mento della societa pud signifi-
care indebolimento della squa
dra. con il ritorno al cosi-
detto «scirocco * > che per 
quanto si riferisce alia Roma 
non £ tanto un fatto meteorolo-
gico quanto un problema di 
moralita. 

Calcio: i «semipro» 
oggi a Coverciano 

FIRENZE. 28. 
11 commlssano tecnico Giusep

pe Galluzzi ha convocato per 
martedi alle ore 19 al centro tec
nico di Co\erc.ano per un ailena-
mento della nazionale semipra 
fess.oni=;ti che si svolgera mer-
coiedi 30 marzo a!le ore 14.30 1 
seguenti ca'ciatori: Gal!o (Biel-
lese): Gallina e Spimi (Cesena): 
Lanciom (Chieti): Bardm (Del 
Diica Aseoli): Calosi. Polentes e 
Rigato (Empoli): Braca (Aqmla): 
Parola (Legnano): Ferraro (Mar-
zotto): Lenzi e Vien (Prato): 
Taccola (Savona): De Petnni 
(Ternana); Galassm (Tcvere Ro
ma); Braida e Galh (Udinese). 

VARESE-MILAN 0-0 — II rigore di Ossola parato d a BALZARINI (ma come si vede nella 
foto la palla aveva gla superato la llnea bianca). 

E inoltre sbagliano sempre 

Troppo calcolatori 
i ciclisti italiani 

Gimondi e sfato sacrificato per Adorni 

/ nostri corridor'i sono diven-
tati. per loro disgrazia. dei 
pensatori. Nella Milano Sanre-
mo, Adorni pensava a Durante 
e ha lasciato che vincesse 
Merckx. Idem Motta die pensa
va a Dancelli e a De Rosso. K 

nel Giro della Toscana la .. pen-
sata e stata di Gimondi che ha 
rimesso a Viitorio Adorni il 
compito di battere Altiq. 

Avendo forato su! piu bello. 
Adorni non ha potuto vincere 
e in quindici giorni il ciclismo 
italiano ha collezionato tre 
sconfitte. Gimondi fia detto: 
i Chi poteva imm.iginare hi fo 
raturn di Adorni? *. Giusto. 
ma Gimondi era propria certo 
delta vittoria di Adorni? Noi 
siamo per le cose semplici e 
avremmo valuto che Gimondi 
imitasse Altiq quando il tede-
sco s'e portato su Adorni nel-
Vazione decisiva. 

In salHa contano le qambe. 
solo le gambe. cioe qualsiasi 
gioco di squadra non ha senso. 
percio se e vera (come e par-
so) che il vincitore del tour 
aveva thirra » sufUciente per 
entrare nel dialoqo. il successo 
di Altiq c dovuto a tre fattori: 
il valore del tedesco. la fara-
tura di Adorni e la neqlipenza 
di Gimondi 

H brutto e che si pen.>a trap 
po. dalla prima pedalata all'ul
tima Nella Milano Torino, nel 
Giro del Piemonte. nella Mila 
no Sanremo e nel Giro della 
Toscana. i campioni nostrani 
hanno tirato i remi m barca 
con i risultati che sappiamo: 
una vittoria (Vinna) e tre ba-
to<1e (Altiq. Merckx e ancora 
Altiq). K vi ri<parmiarr.o il sen 
so di noia. tl disappunto, il ram 
marico che prorono quelli del 
seguito alle prese con un cidi 
smo calcolato al millesimo. tan
to calcolato che alia fine i con-
fi. ovviamente. non tornano. 

Ore e ore di corsa col grup 
po compatto. Quattro poveri 
diavoh in avanscoperta, il 
gruppo che si riunisce in vista 
del traguardo. i campioni no 
strani che lustrano i ferri e alia 
fine... Altio. 

No, questo ciclismo troppo 
ragionato, fatto a tavolino e 
contro ogni logica. I risultati 
lo dimostrano. E poi si pud to-
gliere al ciclismo la parte av-
venturosa? Addio fascino. ad 
dio sport, allora. Le viJtorie 
piii belle, non sono forse lega
te agli imprev'isti. alle fughe 
cosidettc pazze, all'estro, alia 
fanta*'n del campione, al Gi
mondi che nel Giro dt Francia 

schianta tutti nei punti piu im-
pensali? No, i recital a copio-
ni fissi non s'addicono alio 
sport della bicicletta. 

C'e qualcosa. ovviamente, 
che trattiene i campioni nostra-
ni. .Sono i programmi della 
stagiane sempre piii densi di 
gare e garette. E c'e il pen-
siero fisso alle prove a tappe, 
al Giro d'ltalia e al Tour che 
Adorni. Gimondi e qualche al
tro non vogliono fallire. E in-
tanto perdiamo le corse di pri-
mavera. E se perdessimo an 
che le corse estive? 

Questo si chiede la gente che 
oltre a Gimondi e Adorni ha 
im ano atteso alia prova i Mot
ta. i Rifossi. gli Zilioli e i Pre-
ziosi lla ragione 7.andeqii. bra-
vo fiqliolo. un tipo all'antica. 
che corre col cuore. ma non e 
un campione. anche se per 
certi aspetti rappresenta (per 
il momenta) il migliore dei no 
stri. < Ragazzi. se continuiamo 
a guardarci in faccia non vin-
ceremo piii ». 

E ' tin momenta delicato per 
il nostra ciclismo. Suoniamo il 
campanello d'allarme e dicia 
mo ai ragazzi di pensare meno 
e agire di piii. 

Gino Sala 

I pallavolisti 
azzurri 

si allenano 
a Firenze 

FIRENZE. 28. 
Dodici dei quindici pallavolisti 

azzurri convocati per l'imnunen-
te attivita internazionale si sono 
riuniti al centro tecnico di Co
verciano ach ordim dell'allcna-
tore federate Ivan Trinnjstic. so-
stenentlo un primo allenamcnto. 

I tre irtdisponibili *ono: Gras-
sellini (Ruini) per motivi di sa
lute; Furlattim (Salvarani) per 
infortunio e De Angelis (Salve-
rani) per ragioni di studio. 

Poiche dodici erano gli atleti 
da «;e!e7ionare per i due incontri 
(on la Cecoslovacchia (il primo 
dei quali a Firenze venerdi I. 
aprile) e per la trasferta in Bel-
gio per la coppa occidental* 

Gli allenamenti pro>eg:nranno 
clomam martedi e giovedi al pa-
lazzetto dello sport ove Si svol-
gera l'incontro con la Cecoslo
vacchia. Mercoledi invece la 
^quadra continuera la preparazio
ne a Coverciano. 

Qne*»ti i pallavolisti presenti: 
Bondi. Bravi. Gazzi. Mattioli e 
Nannini (Ruini): Fansareagi. 
Mc-scoli e Zanetti (Virtus Bo'.o-
Cnn). Gnllenzoni (Minelh). Mar
tini (Ciam). Scotti (Salvarani) e 
Vrliak (Ravalico). 

ANNUNCI ECONOMICI 
7) OCCASION I L. SO 

ARCIOCCASIONIH! POLTRONA 
vcllulo riposo tt.000. TORCIERA 
argentala splendjda 60.000. SEDIE 
Fratine velluto 9.000. Altre mille 
occasioni!! DUEMACELLI 56. 

14) MEDICINA IGIENE . SO 

A. A SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sessuah. Dottor MA 
GLIETTA, Via Oriuolo, 49 . Fi 
renie - Tel. 291.371. 

DISFUNZIONI SESSUALI 
Dr. SCARI-ATA Spec VENERES 
PELLE. VARICI. Vl» Firenze. 41 -
Tel 484 708 Ore 8-12: 15-20 e per 

appumamentn 
Aui Pref 1R-4-WS3 n 19107 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetio medico per la cura 
delle c sole > dnfunzionl e de-
bolezze sessualt di origine ner
vosa. paichica, endocrine fneu-
rastenia. deficlenza ed anoma-
lie sessuali). Visile premauimo-
niall. Dotu P. MONACO. Roma 
Via Viminale, 39 (Stazione Ter
mini . Scale sinistra, piano se
condo. int- 4- Orario 9-12. 16-18 
escluso il sabato poroeriggio • 
net gloml feativt. Fuori orario, 
nel sabaio pomeriggio e nei gior
ni festivi al riceve solo per ap-
puniamento. Tel. 471.110 (Aut-
Com Roma 16019 del 25 otto-
bre 1956). 

DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. L. COLAVULPB Medico P r o 
mlato UnlTenlta Pangi - Drroao-
Sperialtste Unlvrrstia Roma. Via 
Gtobertl a 3a SOMA (Station* 
Termini) scale B piano prim*, 
Int 3. Orario 9-12. ift-i» Nel 
gioml fwtiTt • fuorl orario, al 
riceve eolo per appunuunemo. 
Tel 73 14 JOB (A M S Ml - 6-2-44) 

STROM 
Medico specialists dermatotoo* 

DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosants (ambulatorlale 

senza operazione) delle 

EH0RR0ID1 e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazionl: ragadt, 
flebitL. ecxemt. ulcere varicose 

V E N E R E S , P l l l l 
DISFUNZIONI SESSOAU 

VIA COIA DI MEMO n. 1 5 2 
Tel. 351.501 . Ore t-20: festivi S-M 

(Aut. M San. n. 779/2231al 
del » maggto 1»M) 
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Giovedi gli inglesi alle urne 

Wilson rivela il doppio gioco 
di Macmillan con De Gaulle 

La vera origine del « veto » francese all'ingresso dell'lnghilterra nel MEC 
Wilson vede nel Presidente francese I'inferlocutore europeo piu importante 

Nottro lervizio 
LONDRA, 28. 

La via britannlca all'Europa: 
Ju De Gaulle che nel 1962 sbar-
rd la porta in faccla agli in
glesi con un atto unilateral, o 
nonfurono piuttosto i conser-
vatorl che la chiusero davanti 
a se stessi col sllenzio sui « Po
laris > rlcevuti dall'America? 

' Wilson ha oggi sfertato un 
altacco a fondo contro I'euro-
peismo di convenicnza del tories 
smascherando il doppio gioco di 

' Macmillan all'epoca delle trat-
tative di Bruxelles, 1 conser-
vatori avevano gia deciso di 
abbandonare il proprio pro-
gramma atomico dopo il falli-
mento dello «Skybolt x>, e si 
erano rivolti agli USA per i 
« Polaris ». Ma quando Macmil
lan incontrd De Gaulle a Ram-
bouillet, il prima ministro xn-
glese si guardA bene dal met-
tere al corrente dei suoi pro-
getti il presidente francese. 
Macmillan temeva la reazione 
negativa che la rivelazione 
avrebbe provocato in De Gaul
le e speraoa che il tempo 
avrebbe lavorato a suo favore. 
Ma, una volta scoperta la cosa, 
giunse il c veto» francese a 
Bruxelles, quindl • il crollo di 
tutta la politica europea del 
conservalori (rimasti senza al-
temativa) e il raffreddamento 
delle reazioni fra i due paesi. 
Que&ta situazione di assoluto 
immobilismo si & modificata 
solo con I'avvento al potere 
dei laburisti. 

Oggi le varie questione eu-
ropee e la responsabilita dei 
conservatori nel fallimento dei 
negoziati per il MEC stanno 
emergendo nella loro vera fi-
sionomia e assurda i la pre-
tesa di Heath di alzare la ban-
diera di un europeismo tanto 
superficialmente ottimista quan-
to generico e statico. Col suo 
intervento odierno, Wilson ha 
dato un tono e una vitalila 
nuovi alia campagna elettorale. 
II primo ministro, dopo un lun-
go giro di comizi net collegi 
« marginali > in varie regioni 
del paese, e tomato al centra 
delta scena ed ha dato il cam-
bio ai suoi luogotenenti nelle 
conferenze stampa che i laburi
sti (come gli altri partiti) ten-
gnno ogni giorno nel loro quar-
tier generale londinese. 

Mancano tre giomi al voto e 
Wilson si appresta a dare il col-
po di grazia all'avversario. il 
quale, da parte sua. sembra fa
re di tutto per favorirlo con t 
suoi errori tattici. Dopo il suo 
discorso di Bristol di died gior-
ni fa. Wilson non aveva piu 
affrontato le questioni europea. 
Nel frattempo. Vex primo mi
nistro Macmillan (attualmente 
ritirato dalla lotta politica) lo 
aveva sfidato a ritirare Vinsi-
nuazione che egli avesse men-
tito quattro anni fa a De 
Gaulle. Oggi, documenti alia 
mano, il primo ministro ha di-
chiarato di non aver trovato. 
negli archivi governativi. alcu-
na traccia esplicita delle detta-
gliate spiegazioni che Macmil-

ilan avrebbe pur dovuto dare a 
De Gaulle sui negoziati gia av-

iviati con gli americanj e che 
\$i conclusero, di li a poco, 
(nell'incontro di Nassau con 
Kennedy), con la cessione dei 

{< Polaris » americani alia Gran 
\Bretagna. 

A parte la polemica eletto-
\rale e la necessita di scredi-
\tare le posizioni europee dei 
[conservatori. la mossa di Wil
son e eslremamente importan

ce almeno sotto un aspetlo: 
tquello delle relazioni fra pro-
\blemi eurr.pei e impegni con gli 

)SA. Dopo aver denunciato la 
fcolpevole reticenza di Macmil
lan nel 19S2. difficilmente Wil
ton pud ritenere di affrontare, 
in un prossimo futuro, la que-

tione del MEC senza arere 
jrima fatto chiaro sui suoi 
fapporti con VAmerica 

Nell'individuare quale fu il 
tero €ostacolo* nel 1962. Wil-
m ha di fatto riconosciuto la 
ecessitd di superare quello 
tesso ostacolo in un domani 
>n lontano. La polemica intor-

ho a cui egli ha limitato il suo 
irgomcnto non permette un im-
tediato sviluppo del discorso 
*a la prospeUiva di fondo e 
fiuttosto evidentc. Wilson iden-
ifica in De Gaulle Vinterlocu 
ne europeo piu importante, 

immette che e cnn lui che bi-
ngna prima di tuito discutere, 
in gia rivelnto di condiridere 
iolti dei simj w-ohlemi e delle 
le preoccuiwzioni. Rtnane da 

^edere tuttaria quale spazin di 
tanovra net confront! deqh 
ISA sara concesso al ooverno 
lburista dnpo che sin stato 
iconfermato al potere — nel 
ispetto delle generali preri 
ioni — col voto di qioi-edi 
rossimo. 
. Sui fronte wterno. Wilson ha 
JQi affrontato anche le que-
lioni dell'cdilizia popolare: lo 

definita il tcma centrale del 
campagna, ha sfidato i torirs 

dire chiaramentc quali sono 
loro intenziom s.ul controllo 

egli affilti, sullo svduppo degli 
iloggi gestiti dalle autouta lo 
ili. suila impo*izione di tasse 
Me aree fabbricabili. E' que-

lo uno degli argomenti favo-
ti dai laburisti. 

Leo Vestri 

Un nuovo proaotto dell'industria cecoslovacca 

La Skoda «1000»: «l'auto 
forte che costa di meno» 

Prodotta dai modemissimi stabilimenti di Mlada Boleslav e la 
quattro porte da un litro di cilindrata piu robusta venduta ad 
un prezzo assolutamente competitive): 870.000 lire compresa 
IGE - Esiste gia in Italia una vasta rete di vendita e per la for-

nitura dei pezzi di ricambio 

>, \ -cv ^ 

La Skoda — la grande indu
stry aulomobilistica delta Repub-
blica cecoslovacca — lancia ora 
in tutto il mercato mondiale 
un'aulo di grandi prestazioni e 
con un prezzo assolutamente com-
petitivo. E' la Skoda € 1000-MB* 
una robusta e polente quattro 
porte che in Italia viene venduta 
a 910.000 lire (franco commissio-
nario, IGE compresa). Mighaia 
dt esemplari sono aid in circola-
zione sulle strode europee. 

II nuovo prodotto delta nolo 
cast- cecoslovacca esce dagli 
stabilimenti di Mlada Boleslav, 
anch'essi completamente nuovi, 
costruiti in base alia piu moderna 
tecnica industriale e con una 
attrezzatura — dalle gigantesche 
presse alia catena di monlaagio 
— che it pone all'avanguardia 
dell'industria automobilistica in 
campo europeo. 

Ecco le caratteristiche delta 
Skoda <1000-MB»: motore a 4 
cilindri disposto obliquamente. 
raffreddamento ad acqua; fri* 
zione a monodisco. innesto idrau-
lico. tutte e quattro le marce 
sincronizzate; freni idraulici a 
ganasce molto efficaci; accele-
razione da zero a SO Km. in 
1415 secondi: consumo: 7 litri 
per 100 chilometri. L'auto & com
pletamente carenata. Ma la ca-
ratteristica di fondo di questa 
auto & data dalla sua eccezionale 

. ' . > > " • * < . 

robustezza. basata sull'impiego 
di acciai speaali tra i migliori 
del mondo. Per cui delta Skoda 
c 1000 * si pud dire che essa 
««* piu forte e. rispetto alle auto 
di pari cilindrata costa di meno *. 

Vintemo delta vettura.si pre-
senta elegantemente attrezzato e 
rifmito. Appena entrati nell'auto 
ci si accorqe delta eccezionale 
luminosita data dalla grande su-
perficie dei cristalli. La tappez-
zeria e in « sky >. L'auto e do-
tata di un impianto di riscalda-
mento posto a latere e separato 
dal motore. L'equipaggiamento 
6 tra t piu confortevolL Di par-
ticolare interesse sono le pol-
trone anteriori che sono ribalta-
bili fino a Jormare con quelle 
posteriori due < cuccette * aventi 
un grande spazio. Altra partico-
laritd: il grande portabagaali 
separato dal vano nel Quale & 
aUoggiata la ruota di scorta. La 
borsa dei ferri e degli altrezzi 
permette una vasta gamma di 
lavori di manutenzione. 

La domanda che ci si pone 
piu frequentemente parlando di 
auto straniere & questa: ma sara 
possibile avere un'assistenza ade-
guata. poter acquistare e a prezzi 
convenienti i pezzi di ricambio? 
Oggi. in Italia, i possibile ri-
spondere affermativamente a 
questa domanda di fronte alia 
quale talvolta si arresta il desi-

derto di acquistare una macchina 
come questa «piu forte e che 
costa meno*. 

La t Motorest * che importa la 
Skoda possiede, infatti. una vasta 
rete non solo di vendita ma an
che di assistenza e di formtura 
dei pezzi di ricambio. It servi-
zio viene espletato oltre che nel
la sede centrale di Roma, viale 
Tiziano 3-a. anche nelle seguenti 
ctttd e centri: Alhenga. Alessan
dria, Ancona. Aceta, Bagheria, 
Barcellona. Bari, Benevento. Ber
gamo. Biella, Bologna. Bolzano, 
Brescia. Busto A.. Cagliari, Ca-
nino. Catania. Civitavecchia, Co-
goleto. ColleccMo. Corleone. Cor-
niglio, Cosenza. CasteUaneta. 
Cossato. Cremona. Cuneo. Dolo. 
Domodossola. DormeUetto. Empo-, 
li. Firenze. Fossano. Genova. 1m-
peria. L'Aquila. La Spezia. La
tino. Lecce. Lucca. Macerata. 
Mantova. Merano. Messina. Me-
stre Milano. Milazzo. Monza, 
Napoli. Orvieto. Palermo. Par
ma. Piacenza, Pistoia, Pordenone. 
Potenza. Prato. Pratola Serra. 
Rieti. Riva del Garda. Roma (7 
stazioni di servizio oltre alia se
de centrale); Salsomaggiore; San 
Dond del Piave, San Martino. 
Savona. Siracusa. Soriano, Ter
mini 1.. Terni. Torino, Trieste. 
Vdme. Ventimiglia, Verona. Vi-
terbo. 

Parigi 

Praga 

Visita del 
ministro degli 
esteri svedese 

PRAGA. 28-
(F.Z.) - Sono commctati oggi 

a palazzo Cerni a Praga i col-
loqui fra i ministri degli esteri 
della Svezia, Torsten NiUson. e 
delJa Cecoslovacchia. Vaclav Da
vid. L'ospite era giunto ieri al-
I'aeroporto della capitate accolto 
con molta cordialita dal ministro 
David, accompagnato da alcuni 
funzionari. e daU'ambasciatore 
svedese Harry Bagge. present! 
anche i rappresentanti diploma
tic! dei paesi scandinavi. Nilsson 
si tratterra in Cecoslovacchia una 
settimana. 

Sofia 

1/8 novembre 
il 9° congresso 
del PC bulgaro 

SOFIA. 28 
II IX Congresso del Partito 

comunista bulgaro si terra il 
giorno 8 no\embre di quest'an-
no. La comunicazione e stata 
data alia stampa al termine di 
una apposita nunione plenana 
del Comitato Centrale del Par
tito comunista bulgaro. L'ordme 
del giorno dei lavori comprende 
tre punti. il primo dei quali e 
riservato al rapporto del coin-
pagno Todor Gi\kov. primo Se-
gretario del Partito comunista 
bulgaro 

COMUNICATO PER TUTTE 

LE SEZIONI DEL PCI 
E' stalo prodotto in quest! giomi un disco 45 girl contenente 

su una facciata I'inno: 

« Noi lo chiamiamo Vietnam» 
musica del AA° Fiorenzo Carpi 
parole di Mario Socrate 

che i stato adottato come sigla musicale del movimento itallano 
per la pace e la llberta del Vietnam. 

Sull'altra facciata 

Inno dei partigiani del FNL 
Preghiamo le sezloni dl chlederlo in contrassegno alia Se-

zione Stampa • Propaganda del PCI — Via delle Botteghe 
Oscurc 4 — ROMA - Costa lire 500. 

Per le Sezloni che deslderano servirsene nelle manifestazioni, 
attemblce e riunioni local! consigllamo di richiedere diretta-
mente in contrassegno alia Sezione Stampa e Propaganda I 
due dischi: 

II Vietnam e qui 
cronaca delle vegllt di Roma e Torino con dichiara-
zionl, canzoni, sketch • c Noi lo chiamiamo Vietnam » 

II costo del due dlschl e di lire 3.000. 
La Sezione di Stampa e Propaganda 

Unione Sovietica 

Otto criminoli 
di guerro 
condannoti 

a morte 
NTKOLAEV. 28. 

II (ribunale supremo ucraino 
ha condannato a morte per fuci-
lazione Adam Frelikh. Eduard 
Tsentner. Roman Garrekht, Ivan 
Braunagel. Piotr Gekk. Piotr 
She!. Evgeni Vildt. Yakov Gert-
ner. colpevoli di esecttzioni in 
massa di pacifici cittadini negli 
anni della seconda guerre mon
diale. 

Iosif Retler. Rafael Geifert e 
Ivan Novak sono stati condannati 
a 15 anni di prigione in camp! 
dl lavoro forzato a regime di ri-
gore. 

TI processo d durato oltre due 
settimane. 

Gli imputati appartenevano agli 
specials di«taccamenti punitivi 
« Selfctschutz ». cosiddetti distac-
camenti di autodifesa. formati da 
ex cittadini sovietici che avevano 
tradito il loro paese. 

GH imputati delTunita «SeIbst-
schutz > costitw'ta presso il vil-
laggio « Nuova America » nel dl-
stretto di Voznesensky della re-
gione di Kikolayev. parteciparono 
ad esecuzioni m massa di pacifici 
civili. rastreOati da varie zone 
doH'Ucraina. della Moldavia, non-
che della Romania e della Po-
lonia. L'unita uccise oltre 3 600 
persone, pnncipalmente donne. 
bambini e vecchi. nel penodo tra 
il gennaio e I'ottobre 1942. 

I criminal! hanno riconosciuto 
la propria colpevolezza, confer-
mata del resto da numerosi testi-
mom. 

II tnbunale ha nlevato che 
sette membn delle unita punitive 
sono nusciti a fuggire nella Re-
pubblica federate tedesca Anche 
l'ex comandante delle SS di Rot-
stadt. Rudolf Hartung, ed i suoi 
a«aistenti Hans Stettler, Walter 
Peterson, e Hans Kleich. cui era 
subordinata l'unita. hanno trovato 
asilo in occidente. 

Couve presen ta a 
Ball II calendario 

anti-NATO 
Entro fre mesi la Francia se ne andra 

dall'organizzazione mililare 

Dal nostro corrisnondente 
PARIGI, 28. 

La trattativa — o piuttosto 
il vero e proprio braccio di 
ferro franco-americano — sui 
futuro della NATO e in prati 
ca cominciata oggi tra Wash
ington e Parigi con I'tncontro 
tra il Sottosegretario america 
no George Ball e il ministro 
degli Esteri francese. Couve 
de Mourville. Ball era reduce 
dalla Germania occidentale, 
dove aveva partecipato a un 
«colloquio> sui futuro della 
NATO, promosso dall Organu 
zazione presieduta dal princi 
pe Bernardo d'Olanda; collo 
quio nel corso del quale, come 
senve Le Monde. 11 numero duo 
del Dipartimento dl Stato ame 
ricano ha potuto rendersi con 
to dell'ampiezza che sta assu 
mendo in Europa il movimen 
to centrifugo, rispetto all'orga-
nizzazlone militare atlantica 
A Parigi, Ball ha trovato una 
situazione tutfaltro che alle
gro. Nessuna incertezza, infat
ti. egli ha potuto coghere nel-
1'attegglamento di Couve de 
Mourville. Al contrario. con la 
glaciate cortesia che distingue 
lo stile dl questo riiplomatico. il 
ministro degli Esteri di De 
Gaulle ha comunicato a Ball 
quello che si pu6 ben delinire 
il calendario di disimpegno del
la Francia dalla NATO. Tale 
calendario prevede che entro 
il mese di luglio di quest'anno. 
Parigi ritirera i propri ufflcia-
li dalle organizzazicni integra
te della NATO e che entro la 
stessa data, le forze francesi 
di stanza nella Germania occi
dentale verranno sottratte al 
comando atlantico. Una sca-
denza di un anno, invece, ^ e 
stata fissata per 1'evacuazio-
ne dei comandi alleati in Fran
cia — lo Shape e il Saceur — 
oltre che delle nove basi ae-
ree e dei quaranta depositi mi-
litari americani che si trova-
no sui territorio francese. Si 
tratta. come si vede, di termi
ni assai ravvicinati. Di qui la 
sorpresa dl Ball, nonche una 
assaf viva preoccupazione che 
solo In minima parte e stats 
mitigata dalla assicurazione dl 
Couve de Mourville circa la 
possibility di trattare. per talu-
ne basi — come abbiamo gia 
detto nei giorni scorsi — una 
proroga alia scadenza oggi fis
sata. 

Ai giornalisti che lo interro-
gavano sui contenuto del col' 
loquio. Ball, pur non dicendo 
molto. ha tuttavia confermato 
che gli argomenti di cui si 
era discusso erano stati. per 
l'appunto, le scadenze fissate 
dalla Francia cper I'applica 
zione dei suoi piani circa la 
NATO >. Fatta questa dichiara-
zione. il Sottosegretario ameri
ca no si e precipitato alia pro
pria ambasciata, dove ha im-
mediatamente ricevuto Car-
stens. sottosegretario agli Este
ri di Bonn. Oggetto del collo-
quio: i'atteggiamento del go-
verno federale rispetto alia de-
cisione francese di sottrarre 
le truppc di stanza in Germa
nia occidentale ai comandi in-
tegrati. Si ignora. naturalmen-
te, che cosa l'uomo politico 
americaoo e il rappresentante 
di Bonn si siano detti. Ma i 
certo che nemmeno questo col-
loquio sara stato troppo alle
gro. La decisione di De Gaulle, 
relativa alle truppe francesi 
di stanza nella Repubblica fe
derale, pone infatti il governo 
di Bonn nella spiacevole si
tuazione di dover prendere po 
sizione su questo argomento 
proprio a cavallo del viaggio 
di De Gaulle a Mosca. 

NOD crediamo di andare lon-
tani dal vero se affermiamo 
che il calendario presentato og
gi da Couve ha sorpreso assai 
sgradevolmente tanto gli ame
ricani che i loro partners piu 
fedeli. Costoro infatti — e il 
governo italiano. forse. in pri
ma linea -~ si erano probabil-
mente illusi di mettere De 
Gaulle in difficolta quando. 
nelle note di risposta alia co
municazione francese (quella 
italiana e quella inglese sono 
state consegnate ambedue sa-
bato scorso). si erano limitati 
a chiedere che Parigi chiaris-
se esattamente le proprie in-
tenzioni. Ebbene. Q chiarimen-
to e venuto con una rapidita 
fulminea. completamente inat-
teso: la Francia se ne va fra 
tre mesi dalla NATO e con
cede graziosamente un anno 
di tempo prima di dare lo 
sfratto ai comandi militari 
atlantici. Che cosa faranno. a 
questo punto. quelli che riman-
gono nell'Organizzazione mili
tare atlantica? Domani si avra 
una prima risposta dopo la 
riunione che. in presenza del 
Sottosegretario americano e di 
quello tedesco occidentale. ter
ra il Consiglio atlantico. alia 
Port* Davphine. Si trattera. 
tuttavia. di una risposta scon-
tata. Per ora. almeno. I 14 si 
Hmiteranno a prendere atto 
delta nuova realta. E dopo? 
Nella sala del Consiglio Atlan 
tico. come nelle different! capi 
tale atlantiche europee. si sa 
molto bene fin da ora che una 
NATO senza la Francia, non 
* pio la NATO. 
Maria A. Macciocchi 

Maggioranza 
assoluta 
all'SPD 

ad Amburao 
AMBURGO. 25 

II partito socialdemocratico ha 
conquistato la maggioranza asso
luta nelle elezioni svoltesi dome-
nica per II rinnovo del governo 
del « land > della citta anseatlca 
di Amburgo I socialdemocraticl 
hanno ottenuto il 59 per cento 
dei suflfragi e 74 dei 120 seggi 
di cui e com posto II parlamento 
regionale. 1 democristianl hanno 
ottenuto II 30 per cento del votl 
n partito d'estrema destra del 
c democratic! nazionali > — for-
nendo un Inquletante indizlo del-
I'estendersi del rigurgito neona-
zlsta nella Germania occiden
tale — sono passatl dall'1.8 oer 
cento del 1961 al 4 per cento 

PAG. il / ech l e notizle 
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Cinque anni e sei mesi di carcere 

Lisbona: condannato 
un dirigente comunista 

Appello degli universitari portoghesi all'estero, per la 
prima volta riuniti in una conferenza a Bruxelles 

LISBONA. 28. 
Un tribunale salazariano ha 

condannato a cinque anni e set 
mesi di carcere il compagno Do
mingo Abrantes Kerreira, diri
gente del Partito comunista por-
toghese Era stato accusato dalla 
polizia politica — la famigerata 
PIDE — di essere stato fra gli 
organizzatori degli scioperi del 
primo magglo 1964 Quattro anni 
or sono Ferreira era sfuggito 
dalla prigione di Caxias. nella 
quale era nnchiuso. Nei confronti 
dl Ferreira la polizia politica 
chiedera. a quanto risulta. la 
applicaztone delle « misure di si-
curezza » che consentono di man-
tenere in stato di detenzione una 
persona anche quando abbia gia 
scontato la pena alia quale e 
stata condannata. 

Circolano in Portogallo, fra la 
gioventu studentesca antifasclsta, 
i documenti del primo incontro 
degli studenti portoghesi all'estero 
0' EEPE) svoltosi alcune setti
mane fa a Bruxelles con la par-
tecipazione di delegaziom prove-
nienti dalla Svizzera. dall'Inghil-
terra, dalla Francia. dall'Italia 
e dal Belgio. nonche dei rappre
sentanti di diverse organizzazioni 
studentesche mternazionali Orga-
nismi d'ogni continente avevano 
inviato messaggi di solidaneta 
II Fronte patnottlco di liberu-
zione nazlonale del Portogallo 
aveva inviato questo telegramma: 

«Salutiamo il 1* EEPE. Augu-
riamo I maggiori successl al vo-
stro lavoro che ha oggi un im 
port ante ruolo nella lotta per la 
conquista della liberta. comune 
causa di tutti i democratici por
toghesi >. 

Nel corso della conferenza sono 
stati approvati vari documenti, 
fra cui un appello * agli student! 
di tutto il mondo perche attra-
verso le loro organizzazioni na 
zionali e internazionali appoggmo 
attivainente la lotta dei loro com 
pagni portoghesi. 

Nella risoluzione finale si de-
nunciano con energia la politica 
del governo fascista di Lisbona. 
le represslonl poliziesche nelle 
universita. le persecuzionl contro 
i democratici, e si nleva che 
« anche negli ultimi anni il ca-
rattere fascista della dittatura 
portoghese si e manifestato in 
modo particolarmente violento 
con I'assassinio del generale 
Humberto Delgado e con gli sfor-
zi per schlacciare la lotta per 
1'indipencienza della Guinea, del 
Capo Verde, del Mozamblco e 
dcll'Angola >. II documento chia 
ma gli studenti e il popolo por
toghese a rtflettere sui fatto che 
* Salazar mette in vendita la pa 
tria » (concedendo basi al mill-
tarismo tedesco-occidentale e ngli 
americani) per poter mantenere 
I'occupazione militare delle colo
nic e pro^eguirvi la guerra. 

Stamane a Roma 

in visita ufficiale 

i reali del Belgio 
Stamane gtungono a Roma. In 

visita ufllciale su invito del pre
sidente della Repubblica. re Bal-
do vino e la regina Fabiola del 
Belgio. che si tratterranno in 
Italia stno al 31 marzo. 

L'aereo dei due sovranl. che 
dal confine italiano sara scortato 
dalla nostra aviazione militare. 
atterrera alle 12 alJ'aereoporto 
di Clampino ovest. Qui gli ospiti 
saranno accolti da Saragat. dai 
presidenti del Senato e della Ca
mera. dall'on. Moro e da Fan-
fam. 

11 corteo presldenzlale si dlri-
gera quindi al Quirmale. dove i 
reali del Belgio saranno ospiti 
durante il sogniorno italiano Do-
mattina il presidente della Re
pubblica avia con Buldovino un 
colloquio al quale parteciperanno 
Moro. Fanfani e il minUtro de 
gli esteri belga. 

La visita. la prima in forma uf
ficiale del re belga. avra termine 
gloved!. 

BRILLANTE CONSUNTIVO E FAVOREVOLI PROSPETTIVE 

II Bilancio Montecatini nel 1965 
e la f usione con la Societa Edison 

Ha avuto luogo a Milano, U 
giorno 28 marzo. 1'Assemblea or-
dinaria e straordinaria della 
Montecatini. presieduta dal 
Cav. del Lavoro Dottor Car-
lo Faina. Presidente ed Ammi-
nistratore Delegato della Societa. 
Erano prcsenti 1.109 azionisti. 
rappresentanti in proprio o per 
delega n. 128.762 507 azioni. 

PARTE STRAORDINARIA 
Nella relazione svolta all'As-

semblea straordinaria il Presi
dente -faina 4ia illustrato il-pro-
getto di fusfcme con la Edison: 
progetto che." per 'la Montecatini. 
suggclla — egli ha sottolineato — 
78 anni di attivita carattenzzata 
da un crescente sviluppo e da 
un costante adeguamento alia 
realta econormca e produttiva 
del Paese. 

II Dott. Faina ha esordito ri-
cordando come la complessa ere-
dita del passato. 1'evoluzione ra-
pida e profonda che ha contras-
segnato negli ultimi tempi i prin
cipal! settori nei quali opera la 
Montecatini e le circostanze con-
giunturali ben note abbiano gia 
condotto ad operazioni di ecce
zionale importanza quali 1'accor-
do con il Gruppo Shell per la 
costituzione della Monteshell Pe-
trolchimica e. piu di recente. la 
fusione con la SADE. Le misure 
oggi proposte. ha affermato il 
Presidente, «hanno portata an-
cora maggiore e possono dirsi 
dawero il coronamento dl un 
lungo programma >. A tale pro-
posito egli ha riassunto quelle 
che sono state le fasi salient i 
di espan îone della Societa dal 
lontano 1888, quando essa nac-
que. a tutt'oggi. In partieolare, 
il Dott. Faina si e richiamato 
all'ultimo decennio per rilevare 
una cifra che ha un eloquente 
significato: quella del fatturato 
globale. Dieci anni fa II Gruppo 
Montecatini « Italia > aveva un 
fatturato di 265 miliardi di tire 
e la societa Montecatini un fat
turato di 152 miliardi: i dati 
corrisnondenti relativi al 1965 so
no di 585 miliardi per il Gruppo 
e di 225 miliardi per la Societa: 
e cid sta a significare che la 
Montecatini. da sola, ha ormai 
un fatturato non molto dissimile 
a quello raggiunto dall'intero 
Gruppo dieci anni or sono. 

Altri indici important!', che te-
stimoniano I'alto grado di effi-
cienza tecnica raggiunto. sono 
dati dai 364 impianti progettati 
o realizzati per terzi in Italia 
ed all'estero e dal grande nu
mero di licenze concesse in mol-
ti Paesi del mondo. compresi gli 
USA. su dintti brevettuali e di 
«know-how» appartenenti alia 
Societa. 

II Presidente ha poi prospetta-
to un'ampia analisi defla situa
zione presente. Oggi — egli ha 
detto — nell'mdastria di ba«e 
solo grossi impianti e cicli mte-
grati consentono una produzione 
di massa a basso costo e di 
alta quahta: cid e anche dovuto 
a] contmuo allargamento dei mer-
cati. ossia al fatto che cause 
profonde di natura demografira 
sociale ed economica agi««ono. 
da tempo ed in modo irresi'iti-
bile. nel <env> di accomunare in 
un unico sî tema mondiale tirtti 
eli «̂ ambi Ogni Pae«e si muove 
in questa direzione. e cid awie-
ne in modo particolarmente in
tense nel settore chimico (sui 
quale gravitano piu o meno tut
te le Industrie manifatturiere). 
Si pud dire che nel pre<ente si-
<tcma di scambi iiberalizzati. una 
adeeuata dimensione aziendale 
diviene. per I"indu<tria di ba«e. 
una nece<«ita mderogabile e tal
volta persino una condizione di 
soprawivenza. 

Uno dei mezzi per raggiunse-
re tale obiettivo e costituito dal 
la concentrazione di imprese. ed 
e questa la strada su cui si so
no avviate le prindpali industrie 
europee e statunitensi. In tale 
quadro. caratterizzato da una ge
nerate convergenza di forze. le 
strutture e le attivita del Gr\n> 
po Montecatini e del Gruppo Edi
son presentano aspetti che ren 
dono evidenti le ragioni ed i 
vantaggi del progetto di fusione 
gii ncto rxlle roe grandi linee. 

Quanto alle prime — ha affer
mato il Dott. Faina — va •sotto
lineato che entrambi I Gruppi 

operano principaimente nel cam
po dell'industria chimica di ba
se, e che pertanto gran parte 
delle loro produzioni, svolgendo-
si nell'ambito degli stessi cicli 
produttivi. sono suscettibili di 
proficue intcgrazioni; mentre e 
agevole rilevare nei - nspettivi 
bilanci caratteristiche. per cosl 
dire, opposte e complemcntari: 
ad una Montecatini che registra 
una impegnata tensione di inve-
stimenti ed un ingente patrimo-
nio brevettuale. fa riscontro una 
Edison che preaepta; juia larga 
dispombilita di'mezzi^liciuidi ed 
una -solida tradizione nnanziaria. 

Quanto ai vantaggi. si deve ri
levare che. a fusione avvenuta, 
la Montecatini e la Edison con-
seguiranno un notevole miglio-
ramento delle quote di parteci-
pazione alle produzioni della 
CEE. e specialmente a quelle di 
intermedi fondamentali fertiliz-
zanti. materie plastiche e Hbre 
sintetiche. Va inoltre rimarcato 
che. avendo i due Gruppi gia 
impostato per proprio conto due 

Attivita 
Immobilizzazioni nette 
lmmobilizzi finanzian 
Crediti ENEL 
Altre attivita 

diversi programml di investimen-
ti dell'ordine di varie centinaia 
di miliardi. I'elaborazione di un 
programma unico permettera di 
titilizzare in modo sicuramente 
piu efflciente i mezzi disponi-
bili. Altri vantaggi saranno quel
li relativi alia possibility di rea-
lizzare economie nei costi di fab-
bricazione. di conseguire un'or-
ganizzazione commerciale piu 
estesa e piu semplice e di po-
tenziare notevolmente la ricerca. 

II Dott. Faina ha quindi posto 
I'accento sulle modalita delta fu
sione. precisando i motivi di ca-
rattere flscale per cui non e 
stato possibile fondere le due 
Societa in un organismo anche 
formalmente nuovo e quelli per 
cui. dovendosi procedere ad una 
fusione per incorporazione. e sta
to necessario attribuire alia Edi
son la veste di incorporate. 

Al 31 dicembre 1965 le attivita 
e le passivita dei due Gruppi 
— ha da ultimo riferito II Pre
sidente — erano le seguenti (in 
milioni di lire): 

Montecatini 
224 312 
349 214 
107 087 
240 812 

Edison 
177.902 
311.952 
236.528 
121.603 

Passivita 
Capitate e risen e 
Fondo liquid, personaie 
Debiti a scad, diffenta 
Passivita correnti 
Utile 

Totale 921.425 

416 539 
39 360 

340 874 
107 815 

16 837 

847.985 

523 547 
15 436 

143.862 
144.434 
20 706 

Totale 921.425 847.985 
Alia relazione di parte straor

dinaria e seguita la relazione 
del collegio sindacale. 

PARTE ORDINARIA 
In precedenza d conte Dott. 

Carlo Faina aveva dato leltura 
della relazione del Consiglio di 
Amministranone sui bilancio 
Montecatini nell'anno di eserci-
zio 1965. Dalla relazione si nleva 
che. per quanto nguarda lindu-
stria nunerana del Gruppo. la 
produzione di pirite e leggermente 
aumentata. passando da 1.344.907 
tonn. dell'anno precedente a 
1.372.622 tonn., mentre quella di 
bauxite ha registrato una fles-
sione (166 mila tonn.. contro 176 
nula nel 1964). come pure e av-
venuto nel settore dei marmi. 
sui quale ha influito la sfavo-
revote congiuntura nel campo 
edihzio Dal canto suo la conso 
ciata Monteponi & Montevecchio 
ha ottenuto 19 491 tonn. di concen-
trato di piombo e 61650 tonn. 
di concentrato di zmco. e la Mon
tecatini ha sviluppato ultenor-
mente la propria produzione di 
sail potassici. portandola a 
1067.000 tonn. con un incre
ment del 133*% rispetto al 1964 
(940 000 tonn). Passando allin 
dustna chimica il Presidente ha 
sottolineato che I'andamento del 
mercato dei fertilizzanti e stato 
soddisfacente. e cost pure quel
lo delle vendue all'estero di pro-
dotti acuprici. Non meno positi-
va e stata I'attivita nei settori 
dell'addo solfonco (1.570 000 
tonn., contro 1.515 000 nel 1964). 
della formaldeide. della melami-
na. del biosstdo di titanio. dei 
pigmenti minerah. delle mate
rie pnme per ottenere deter
gent! smtetici e dei derivati del 
fluoro e cloro 

Nel vaMo campo delle mate
rie plastiche e continuato I'affi-
na mento qualitativo delle resine 
fluorurate, mentre quelle termo-
indurenti hanno registrato una 
situazione «tazionana. Pure nor
ma le I'attivita delle resine scam-
biatrici di ioni Andamento fa-
vorevole hanno avuto i pohmen 
metacrilici (Vedril). le gomme 
nitriltche (Elapnm). i copohmeri 
ad alta resiiienza (Urtal) ed a 
base acrilica (Cnlat), la resina 
clorovinilica Vipla ed i film po-
liprnpilenici Moplefan. Un sen-
sibile incremento si e avuto nel
le produzioni di materie plasti
che della consociata Monteshell 
Petrolchimica. la quale ha rag
giunto nel 1965 un fatturato com-
plessivo di 70 miliardi. 

AilreUanto pud dirsi per le fi
bre sintetiche e artificial!, so-
prattutto per I filati airaceta-
to di cellulosa Rhodia e Albene 

e per la fiura poiiestere lentai 
della consociata Rhodiatoce (che 
ha registrato complessivamente 
un fatturato lordo di 81 miliar
di). nonche per le altre due fi
bre Meraklon e Movil. propile-
nica 1'una e vimlica I'altra, pro-
dotte dalla consociata Polymer. 

Regolare e stata I'attivita pro
duttiva nel settore delle vernici 
ed in lieve contrazione quella di 
coke metallurgico. di esplosivi 
da mina e di materie coloranti. 

Nell'importante ramo dei far-
maceutici la consociata Karmi-
talia ha ottenuto un fatturato 
lordo di 30 miliardi e 200 mi
lioni, con un incremento di ol
tre il 13% rispetto al 1964. 

Dopo aver illustrato il soddi
sfacente andamento della produ
zione realizzata dalle consociate 
estere. d Presidente della Mon
tecatini ha posto I'accento sulle 
affermaziom conseguite dal 
Gruppo in tutto il mondo grazie 
alle sue tecniche: le licenze bre
vettuali e di « know-how» con
cesse complessivamente nell'ul-
timo decennio hanno dato. nel 
1965 un introito che si aggira 
sui 5 miliardi di lire. 

Per quanto concerne I'indu-
stria metaiiurgica, il Gruppo ha 
prodotto 72.437 tonn. di allu-
mimo e la consociata Monteponi 
& Montevecchio sta portando in-
nanzi un complesso di iniziative 
tali da permetterle di raggiun-
gere. nel 1968. una produzione 
di 70 mila tonn. di zinco e 30 
mila tonn. di piombo. 

Da ultimo, il Dott. Faina ha 
rimarcato la notevole attivita 
di ncerca svolta dalla Societa 
ed ha concluso la sua relazione 
ringraziando tutti i dirigenti. im-
ptegati ed operai per la loro ef-
ficace coUaborazione al buon an
damento del Gruppo nell'annata 
trascorsa. 

E* stata quindi svolta la rela
zione del Collegio sindacale sui 
bilancio: dopo di che hanno pre-

so la parola numerosi aziomsti 
(Signori Peverelli. Pastorelli. Fio-
rani. Lusoia. Manacmi. Scocche-
ra. Marchiani, Jarach. Finetti. 
Racchini di Belvedere Micucci-
Cecchi, Zagnria. Priolo. Elisa 
Massai. Sella di Monteluce. Mel-
pignano. Madia, Abbele. Arduin. 
Aruiti. Ruspuli. Miani. Ccnci. Tu-
miati. Capaccini. Bottalico) ai 
quali il conte Faina ha risposto 
esaunentemente piu volte inter-
rotto dal consenso dell'asseni-
blea. Tutti i pre^enti hanno poi 
tributato al Presidente un calo-
roso mdinzzo di omaggio. ap 
plaudendolo a lungo. 

L'Assemblea ha quindi approva-
to la relazione del Consiglio di 
amministrazione e il bilancio 
chiuso al 31 dicembre 1965 con il 
voto ravorevole di n. 128 759 006 
azioni ed il voto contrario di 
n. 1.801 azioni. astensioni per 
n. 1.700 azioni. 

II pagamento del divtdendo — 
determlnafo, come per lo tcorso 
esercizio. In lire 65 lorde per 
azione — avra luogo a partire 
da lunedl 4 april* p.v. 

L'Assemblea ha poi determi
nate in 24 il numero dei compo
nent! del Consiglio di ammini
strazione ed ha riconfermato per 
acclamazione gli Amministratori 
scaduti per compiuto periodo di 
carica. 

Ha infine proceduto alia rico-
stituzione del Collegio sindacale. 
nominando Sindaci effettivi i Si
gnori: Dott. Ermete Fionni (Pre
sidente). Dott. Edmondo Gorini. 
Dott. Prof. Guido Pizzo. Dott. 
Alberto Ravazzini. Prof. Pasqua-
le Saraceno. Sindaci supplenti i 
Signori: Dott. Prof. Ignazio Bat-
lialo. Aw. Vincenzo D'Aifonso 

Passando alia vntazione della 
parte straordinaria dell'Ordine 
del Giorno. 1'Assemblea. richia
mato il bilancio della Societa al 
31 dicembre 1965. visto il bilan
cio alia stessa data della societa 
Edison e subordjnatamente al 
compimento delle formalita di 
legge ed all'accertamento. da par
te degli organi comnetenti. del 
la sussistenza delle condizioni per 
I'applicazione della I^gge 18 mar
zo 1965. n 170. ha approvato. 
sulla base delle rispettne situa-
zioni patrimoniali al 31 dicem
bre 1965. la fusione della societa 
Montecatini con la societa Edi
son. per incorporazione della pri
ma nella seconda. che assumera 
la denominazione sociale di Mon
tecatini Edison Sp.A. 

L'incorporazione verra * attua 
ta mediante assegnazione agli 
azionisti della societa Monteca
tini di n. 13 azioni della Mon
tecatini Edison S p A. da nomi
nal! lire 1.000 ciascuna — godi-
mento 1» gennaio 1966 — intera-
mente liberate per ogni gruppo 
di n. 10 azioni Montecatini da 
nominal! lire 1.000 possedute, e 
cos! in totale. con il cambto di 
tutte le azioni di quest'ultima 
contro n. 334.100.000 azioni da 
nominal! lire 1 000 ciascuna del
ta societa incorporante. che sa
ranno da questa cmesse median
te aumento del proprio capita:* 
da lire 373 miliardi a lire 709.1 
miliardi. previo frazionamento 
delle esistenti n. 187 500 000 azio
ni da nominali lire 2.000 cia
scuna in n. 375.000.000 azioni da 
nominali 1.000 ciascuna. 

La deliberazione di fusione c 
stata assunta col voto ravorevo
le di n 128 749 262 azioni e il voto 
contrario di n. 11.537 azioni; aste-
nuti per n. 1.708 azioni. 

II capitale della nuova Socie
ta sara di 709.1 miliardi. e I* 
due imprese si presenteranno. 
a fusione awenuta. come appa-
re dal seguente prospetto: 

Attivita 
Immobilizz. nette 
lmmobilizzi fmanz. 
Crediti ENEL 
Merci 
Attivita correnti 

TOTALE 

milioni 
402.214 
661.166 
343 615 

98 341 
264.074 

1.769.410 

Passivita 
Capitale sociale 
Riserva legale 
Altre riserve 
Fondo liquid, pers. 
Debiti a scad. diff. 
Passivita correnti 
Utile (Tesercizio 

TOTALE 

milioni 
709.100 
141 820 
89166 
54 796 

484.736 
252.249 
37543 

1.769 410 

D Consiglio d'amministrazione. 
nunitosi subuo dopo. ha confer
mato aH'unanimita a Presidente 
il Cav. del Lav. Dott Carlo Fai
na; a Vice-Presidenti l'lng, Gia-

como Fa user e il Dott. Thrift 
Morandi; e ad Amministratori 
Delegati il Dott. Carlo Faina, U 
Dott Giorgio Macerata « | il 
Dott. Gioo Sit 

JJU 
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Enorme eco in America delta profesta mondiale 

Fulbright: <Spetta agli USA 
un'iniziativa per la pace» 

II presidente delta Commissione esteri chiede il riconoscimenfo del FNL — Ctamorose dichia-

razioni di Humphrey: Saigon «non e un model lo di democrazia» — Indira Gandhi da Johnson 

Verso la revisione del 

processo ftojenberg-Sobell 

WASHINGTON. 28 
II presidente della Commis

sione esteri del Senato, J. Ful> 
bright, ha invitato il governo 
di Washington a t prendere le 
initiative necessarie > per por-
re termine alia guerra nel Viet
nam, attraverso trattaiive con 
il FNL, a parlire da un ricono-
scimento di quest'ultimo come 
belligerante. Se vi & oggi per 
VAmerica una questione d'ono-
re e di prestigio, egli afferma 
in un articolo che appare sul 
Saturday Evening Post, cib $ 

* perche" essa *sie lanciata nella 
guerra senza tenere nel dovuto 
conto la legalitA delle sue azio-
ni... Quella del Vietnam 6 es-
senzlalmente una guerra civile, 
nella quale non abbiamo nd 
Vobbligo ne* il diritto di interve-
nire >. 

Fulbright esprime i piu am-
pi dubbi nulla rappresentativila 
del governo di Saigon, nel quale 
egli ravvisa c un ostacolo ad 
una soluzione paciflca > e sulla 
possibilita di mantenere circo-
scritto il conflitto: ribadisce, a 
questo proposito, la convinzione 
che I'escalation comportl per 
gli Stati Uniti tl pesante rischio 
di una guerra con la Cina. 

Ad una grande nazione qua
le gli Stati Uniti sono, soggiun-
ge Vautorevole senatore, la 
c magnanimita » si addice assai 
piu che non c il bellicismo, se
gno di debolezza ». E Ful
bright conclude: c Se noi pren-
dessimo I'iniziativa di suggeri-
re condizioni di pace suscettl-
bill di portare ad un compro-
messo con il Vietcong, molti 
concluderebbero che il popolo 
americano comincia a dubitare 
della necessity della guerra — 
il che i probabilmente vero — 
ma nessuno potrebbe seriamen-
te dedurne che gli Stati Uniti 
siano spaventati o giunti al 
punto da capitolare davanti ad 
un piccolo e povero paese del 
sud-est asiatico >. 

Fulbright chiede che gli Sta
ti Uniti ttrattino la Cina co
me un elemento rispettato del
la comunita delle nazioni che 
attraversa attualmente un pe-
riodo di pericoloso sciovini-
smo > e che essi dedlchino < i 
loro sforzi migliori a reinte-
grarla nella comunita mon
diale ». 

L'intervista di Fulbright ap
pare mentre la scena politico 
americana d dominata dagli 
echi delle grandi giornate di 
lotta per la pace, negli stessi 
Stati Uniti e nel mondo, il cui 
successo viene giudicato un fat-
to politico senza precedenti. 

Stamane, il New York Herald 
Tribune dedica ad esse la sua 
testata e oltre meta dello spa-
zio della sua prima pagina. con 
tre grandi fotografie. Un titolo 
a quattro colonne parla di « ra-
duni in tutti gli Stati Uniti con-
tro la guerra nel Vietnam ». La 
corrispondenza calcola in «piu 
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50,000 in New York Parade 

TJLS.-Wide Rallies Held 
Against Vietnam Wai 
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Big^cat Turnout Yet 

20,000 Buddhists Stt 

NEW YORK •— La testata del < New York Herald Tribune», Interamente Impostata sulle manifestaztoni per la pace nel 
Vietnam a New York e nelle altre citta. Nella fotografia, il corteo newyorkese sfila verso il Central Park. 

di 50 mila > i newyorkesi che 
hanno sfilato in parata sulla 
Fifth Avenue per I'intero po-
meriggio, per riunirsi quindi a 
comizio al Central Park; ma 
cita anche le cifre date dagli 
organizzatori. che portano il to-
tale a 75100.000. Si tratta. scri-
ve il giornale conservatore del
la € piu grande manifeslazione 
pacijista mai tenuta nella citta, 
di gran lunga maggiore di quel
la dello scorso ottobre >. 

c I partecipanti alia marcia 
continuavano ancora ad afflui-
re nella grandiosa passeggiata 
del parco, gremita fino a stra-
ripare, tre ore dopo Vinizio 
della parata. Decine di cronisti 
erano stati mandati dai giornali 
a seguire questa manifestazfo 
ne senza precedenti... Piu di 
mille poliziotti erano in azione 
per impedire violenze >. In 
realta. sebbene i soliti c patrio
ts > facessero ala al passaggio 
del corteo gridando insulti, si 
segnala un solo incidente: Vag-
gressione da parte di « spet fa-
tori ^ di tendenze fin troppo 
chiare a un negro che portava 
una bandiera di FNL. Un at-
tacco a base di bottiglie incen-
diarie si era avuto la sera pri
ma contro la sede del Vietnam 
Peace Parade Comittee. una 
delle settanta organizzazioni 
partecipanti. 

1 grandi giornali newyorkesi 
danno ampio spazio anche alle 
manifestaztoni in oltre cento 
citta dell'Unione, e nel resto del 
mondo: quelle di Washington, 
di San Francisco (dalle 7.000 
alle 20.000 persone). di Boston, 
di Chicago (oratori: il prof. 
Lynd e Julian Bond, del movi-
mento per i diritti ct'yili). di 
Cleveland, di Los Angeles, Fila-
delfia, Houston, Denver. Mia-

Anch* il « Rome Daily American », quotidiano degli amerlcani 
della capital*, ha dedicato largo spazio alia manifestaztoni 
par la paca. Netla testata: Cart Oglesby mentra parla a Piazza 

Londra 

Smentito I'invio di 

truppe ingles, a Saigon 
LONDRA. 28. 

Sia il premier britannico Wil
son che il mtnistro della Di 
fesa Denis Healey e quello de 
gli Esteri Stewart hanno smen 
tito. in discorsi clettorali pro 
nunciati ieri in varie localita 
inglesi, che il governo laburi-
sta intenda inviare truppe bri-
tanniche net Vietnam. In parti-
coJare fl ministro degli Esteri 
Stewart ba detto che il fatto 

che la Gran Bretagna sia co-
presidente della Conferenza di 
Ginevra del 1954 per l'lndocina 
le vieta di inviare truppe nel 
Vietnam. 

Sabato sera il ministro della 
Difesa del « governo ombra > 
conservatore, Enoch Poyell. 
aveva affermato che Wilson in-
tende inviare truppe nel Sud 
Vietnam pcrche combattano in-
sicme con gli americani. , 

mi, Detroit, Minneapolis e 
Oklahoma City: quella di Oslo, 
dove violenti tafferugli hanno 
opposto dimostrandi e marines. 
e quella di Pechino, dove, nota 
la Ueuter, si e" avuto il prima 
comizio pubblico di solidarieta 
« coi popolo americano » daila 
fondazione della Repubblica; 
era presente, tra gli altri. Ciu 
Teh. che ha calorosamente ap-
plaudito quando Voratore uffi-
ciale ha espresso I'« ammira-
zione del popolo cinese > per la 
lotta dei pacifisti. 

La casa Bianca ha accusato 
il colpo e in questo senso ap-
paiono estremamente indicative 
le dichiarazioni affidate dal 
vice presidente Humphrey al 
settimanale Newsweek. 

II € n. 2 > della Casa Bianca, 
il quale, da esponente dell'ala 
«liberale» del partita demo-
cratico si i trasformato negli 
ultimi tempi in una dei piu ze-
lanti ed astiosi provagandisli 
dell'aggressione, si spinge fino 
al riconoscimento — clamoroso, 
nella siluazione attuale — che 
il governo di Saigon < non 6 
un modello di democrazia», 
che la politico asiatica degli 
Stati Uniti risente di «una 
tragica carenza di esperti > e 
che, nelle stesse relazioni con 
la Cina, & opportuno astenerst 
dal c molestare e provocare >. 

Nel Vietnam. Humphrey ha 
proseguito. bisognerebbe < ri-
cercare una pace onorevole», 
e cioe « non soltanto accettare 
i risultali di libere elezioni. 
compresa quindi la vittoria 
eventuate di candidati comuni-
sti. ma anche affermare in ma-
niera chiarissima. piu chiara-
mente di quanto sia stato fatto 
finora. che noi accettiamo to-
talmente i principi della vera 
indipendenza e del non allinea-
menlo*. Quanto alia Cina. bi
sognerebbe € contenerla. non 
isotarla », astenersi dall'impor-
rc z ur.a quarantcr.a dal di fuo-
ri* e fare in modo che «se 
essa vuole iisolamento, se lo 
crei da si >. 

iVe/fe dichiarazioni di Hum
phrey, come si vede, non vi e 
nulla — da un punto di vista 
sostanziale — che gli Stati Uni
ti non abbiano gia af fermato. 
nel quadro degli sforzi di * fin-
ta pace*. Ed e il caso di ri-
cordare che, non piu tardi di 
ieri, in un'intervista alia TV. 
il vicepresidente ha fatto di-
pendere dalla c stabilita > di 
quel governo cost poco demo
crat ico (€ una prova lunga e 
difficile per noi •>) qualsiasi svi-
hippo della sit nazione politico 
nel Vietnam del sud (compre-
se, evidentemente. le «elezio
ni libere *); ha espresso la sua 
marcata preferenza per i <mi-
litari > rispetto ad un governo 
civile ed ha avvertito che « an
che se dei mutamenti vi saran-
no. non vi sard un governo 
che getti la spugna. per cost 
dire, e abbandoni la guerra >. 
II tono dell'interoista a New
sweek e molto piu dimesso: 
un'implicit a conferma del fatto 
che Varroganza delle posizioni 
ufficiali ha fondamenta tutt'al-
tro che solide. 

A proposito della posizione 
ufficiale sul Vietnam, & da se 
gnalare oggi una < conferma », 
data pricatamente da funzio-
nari dell'amministrazione, del
le indiscrezioni concernenti 
una trattativa segreta con U 
FNL, tramite Algeri, per Q ri-
lascio del funzionorio Gustav 
Hertz, preso prigioniero nel 
febbraio dell'anno scorso. Le 
indiscrezioni — forse un'enne-
stma «fuga > — potrebbero 
aver interrotto. si dice, il filo 
di un contatto di piu vasto 
significato politico. 

Oggi, il presidente Johnson 
ha ricevuto solennemente alia 
Casa Bianca il ministro india-
no. signora Indira Gandhi, t 
due statist! hanno iniziato col-
loqui nei quali il Vietnam oc-
cupa, presumibilmente, un po-
sto di primo piano, e che si 
concluderanno domani. « VIn
dia — ha detto la signora 
Gandhi in un breve scambio di 
dichiarazioni — d fortemenle 
intcressata alia pace: 

Saigon 

Anche i cattolici 
contro il governo 
TEL AVIV 

«II Vietnam ai 
vielnamili!» 

TEL AVIV. 28 
A T i l Aviv si e svolta una 

grande dlmostrazione contro 
I'aggressione americana al 
Vietnam. 

c II Vietnam al vletna-
mitil •, € Americani go ho
me I >, c Basta con I'interfe-
renza degli Stati Uniti nel 
Vietnaml », a Immediate eva-
cuazione delle truppe amerl-
cane dal Vietnaml >: con que
st! slogans i dimostranti han
no sfllato attraverso le vie 
central! della citta. 

Si e tenuto quindi un comi
zio. Gli oratori hanno after-
mafo pieno appoggio alia glu-
sta lotta del popolo vtetna-
mila e chiesto un'iniziativa 
del governo israeliano in so-
stegno delle richiesfe circa 
I'adempimento degli accordi 
di Ginevra sul Vietnam. 

MELBOURNE . 

«Ritirare I 
le truppe I 
australiane» I 

MELBOURNE. 28 I 
Una grande dlmostrazione | 

per la pace, la piu imponente 
da quando I'Australia ha ade- I 
rito alia guerra aggressive I 
nel Vietnam, ha avuto luogo • 
a Melbourne. I 

Colonne di dimostranti han
no sfllato attraverso la citta I 
fino alle caserme. | 

« Le university, non I campl 
di battaglia sono il posto per I 
i ventennil > scandivano gli • 
operai, gli student! e I t ma- • 
dri che partecipavano alia I 
dimostrazione. 

La decisione del governo di • 
inviare nuovi contingent! di I 
truppe nel Vietnam del Sud ' 
ha provocate profonda indi- I 
gnazione nel paese. | 

Anche a Brisbane e Sydney 
hanno avuto luogo dimostra- I 
zionl contro la guerra. I 

€ Cessare la guerra nel Viet- • 
nam! », « Ritirare le truppe I 
australiane dal Vietnam! >, 
« l l futuro dell'Australia e I 
nelKamicizla con I popoti del- | 
I'Asial », t Pace nel Viet
nam! >: tali erano gli sle- I 
gans del lavoratori australiani ' 
che hanno preso parte alle • 
dimosfrazioni. I 

STOCCOLMA I 

100 infellettuali 
per la pace 
nel Vietnam 

STOCCOLMA. 28 
Circa cento scritterL regf-

sti, attori e altre persenalita 
della culture hanno flrmato . 
una dichiarazione di protesta I 
contro la continuazione e la ' 
espansione della guerra degli 
Stati Uniti nel Vietnam. 

I flrmatart chiedeno al go
verno degli Stati Uniti di riti
rare le truppe dal Vietnam 
a di dare al popota vletna-
ntlfa ropportunite 61 risohrere 
da se II proprio futuro In base 
agll accordi di Ginevra. 

Violento attacco a Ky 
del rev. Hoang Quynh 
II « Nhandan» di Hanoi 
sottolinea I'importanza 
delle manifestazioni in-
ternazionali contro I'ag

gressione 

SAIGON. 28. 
Il<fronte anti-Ky ». a Saigon. 

si e esteso. sorprendentemente. 
ai cattolici. II reverendo Hoang 
Quynh. considerato come il piu 
importante dirigente politico dei 
cattolici. si e schicrato ieri in 
favore dal ritorno ad un governo 
civile, denunciando il governo ca-
peggiato da Nguyen Cao Ky come 
«peggiore del regime del presi
dente Ngo Dinh Diem >. La deci
sione del rav. Hoang Quynh. che 
solo pochi giorni fa aveva scon-
sigliato i buddisti dall'organizza-
re manifestaztoni di piazza con
tro il governo. ha profonda mente 
sorpreso e allarmato i circoli go-
vernativi e gli americani. i quali 
pensavano di avere ottenuto qual-
che successo — ci si era messo 
anche I'ambasciatore Cabot Lod?e 
— nel dividere le file dei buddisti. 
e si ritrovano ora con un nuo-
vo avversano. L'estensione e la 
portata delle manifestazioni di 
Danang e di Hue dei giorni scor-
si sono state del resto piu vaste 
di quanto non si sia generalmente 
ammesso: solo oggi si c saputo 
di un gravissimo incidente awe-
nuto a Danang, dove un «marine» 
ha strappato uno striscione anti-
americano issato dai manifestanti 
nei pressi della base USA. Que
sto incidente. che probabilmente 
non e il solo, e servito a gettare 
olio sul fuoco dell'anti america-
nismo dimostrato dai manife
stanti. 

Si fa d'altra parte rilevare che. 
per quanto Ky abbia flrmato fin 
dal 18 marzo il decreto di sosti-
tuzione del gen. Nguyen Chanh 
Thi con il gen. Nguyen Van 
Chuan a capo del primo corpo 
d'armata. e con un secondo de
creto del 25 marzo questi sia 
"itato nominato anche delegato 
del governo nella prima re«iooe. 
il gen. Thi e ancora al suo poMo, 
e Chuan e rimaMo privo di po-
tere e di istruzioni. Una situa-
zione del genere. si penu. non 
potri durare a lungo senza sfo-
ciare in qualcosa di drammatico 

Ad Hanoi, il c Nhandan » com-
menta dal canto suo le manife-
«tazioni contro la guerra ameri
cana nel Vietnam avutesi nelle 
citta degli Stati Uniti. scrirendo 
che «il fronte mondiale che *o-
stiene il Vietnam contro I'aggres-
«;inne americana stimola in modo 
podero«o re?ercito e il popoto in 
entrambe le parti del Vietnam, 
e lo incita a ldttare per strap-
pare nnove e piu erandi ^ittorie. 
I popoli \ietnamita. americano 
e del mondo mtero. «.tnncendo 
le fi!e in modo solidale e dando 
inmterrotto vigore alia loro lot
ta. sconfigeeranno in modo tota!e 
gli aggres<ori imperiali'sti ». 

n giornale rilera inoltre che. 
dall'aprile 1965 al febbraio 1966 
ben 34 000 v>ld.iti americani «ono 
stati messi fuori combattimento 
nel Vietnam. • -

Oggi i bombardon R .^ ame
ricani si sono accamti in be.» tre 
bombardamenti a tappeto su va
rie zone del Vietnam del sud e 
nella zona di confine tra Vietnam 
del nord. Vietnam del sud e Laos. 

Oggi la missione della Ger-
mania occidental guidata da 
SchmidtHorix ha flrmato a Sai
gon un accordo per I'invio della 
nave ospedale « Helgoland » nelle 
acque sud vietnamite. Silenzio as-
sohrto. invece, sugli accordi di 
caxattere economico a mUitare, 

Denuneiata 
la falsita 

di una « prova » 
prefabbricata 

NEW YORK. 28. 
Gli awocati di Morton Sobell 

il quale nel 1951. in occasione 
del processo contro i contugi 
Ethel e Julius Rosenberg, fu 
condannato per complicity a M 
anni di prigione. che sta scon 
tando nel penitenziiirio federale 
di Lewisbury (Pennsylvania), vo 
gliono dimostra re I'innocenza del 
loro cliente. facendo piena luce 
sulla tragica vicenda dei Rosen
berg. condannati a morte per 
« spionaggio atomico > e giusti-
ziati (piu esattamente assassi-
nati) sulla sedia elettrica il 19 
giugno 1953 a Sing Sing. 

I cinque awocati hanno oggi 
presentato al tribunate federale 
di New York una richiesta per 
ottenere I'autorizzazione di pren-
der conoscenza. tra I'altro, di 
una delle principal! «prove > 
sottoposte al tribunate dall'accu-
sa durante il processo Rosen
berg. Si tratta di uno schizzo 
che, secondo la grottesca tesi 
del pubblico ministero. rappre-
sentava il « piano » consegnato 
da Julius ed Ethel Rosenberg al-
I'Unione Sovietica e che avrebbe 
permesso a quost'iiltima di met-
tere a punto la sua prima botn-
ba atomica. Questo schiz/o. che 
venne messo agli otti del pro
cesso senza essere reso pubbli
co. potrebbe essere — secondo 
I difensori di Morton Sobell — un 
documento fabbricato. Percid es
si si riservano. una volta che 
saranno stati autorizzati ad esa-
minare il disegno. come pure al
tri documents di intraprendere 
una nuova azione giudiziaria che. 
essi sperano. dovrebbe srociaro 
nella liberazione di Morton So
bell. Questi. al pari dei coniugl 
Rosenberg, ha sempre affermato 
di essere innocente. e un numero 
crescente di americani e con-
vinto che il processo fu una 
ignobile farsa. 

Nella richiesta rivolta al tri
bunate newyorkese. i cinque av-
vocati precisano di avere intciv 
zione di sostenere dinanzi alia 
giustizia che parecchie « prove » 
presentate dal governo america
no nel processo contro le cspie 
atomiche >, furono « deliberata-
mente contraffatte > e che il go
verno era perfettamente consa-
pevole del carattere menzogne-
ro di alcune testimonianze. 
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DALLA PRIMA PAGINA 
Scuola 

Rivoluzione editoriale 

Sul « Times » 

le notizie in 

prima pagina 

dopo 156 anni 
LONDRA. 28. 

II € Times s ha annunciato sta
mane. con un traftletto di 25 pa
role. una innovazione rivoluzio-
naria per I'autorevole giornale: 
dal tre maggio prossimo il quo
tidiano pubblichera notizie in pri
ma pagina. Come e noto. dal 1810. 
35 anni dopo la fondazione. il 
< Times > dedicava la prima pa
gina ai piccoli annunci pubblici-
tari, con un posto di particolare 
rilievo alia c Agony Column >, le 
partecipazioni di morte. 

I] 25 gennaio dello scorso anno 
il giornale pubblic6 in prima pa
gina un editoriale di commento 
alia scomparsa di Winston Chur
chill. Nelle fas! pin salient! del 
secondo conflitto mondiale, il quo
tidiano solo alcune volte riportd 
bollettini di guerra in prima pa
gina. 

Salvo queste rare eccezionl. al
le notizie piu important! e agli 
editoriali venivano dedicate le 
due paglne central!. Dopo 156 
anni le principali notizie andran-
no dunque nella prima pagina. 
che manterrA solo due colonne 
di pubblicit*. 

II quotidiano inglese conser\-cra 
inallerate altre tradizioni. fra le 
quali 1'anonimita dei collabora
tors. dei corrispodenti e degli m-
viati. 
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degli orari di lavoro). 2) I con-
sumi privati sarebbero aumen-
tati in media del 2.1%. Ma. sog-
giunge la relazione, non vi 
sono stati sensibili spostamenti 
nei consumi alimentari. mentre 
la riduzione tleH'ammontare 
del salario e del suo potere di 
acquisto per ciascuna famiglia 
operaia ha portato a ridurre 
altri consumi. Risultano. infat-
ti. calati del 7.4 gli acquisti 
di mobili, beni di arredamen-
to. apparccchi e servizi per la 
casa. 

Per quanto riguarda la si-
tuazione produttiva nel suo 
complesso il dato piu preoccu-
pante. oltre a quello sull'occu-
pazione resta In diminuzione 
degli investimenti. Questo fe-
nomeno e particolarmente for
te per il settore edile: la re-
lii7i(ino non pud in tal senso 
registrare il benchd minimo 
successo delle leggi congiun-
turali varate dal governo e 
dove invece affermare che «il 
settore delle costruzioni risulta 
in contrazione per tutto il 
1965>. Gli investimenti diret-
tamente produttivi hanno ac
cusato una diminuzione. in ter
mini reali. del 12"?.. Gli c in
vestimenti sociali» sono nn-
ch'essi diminuti — dice la re 
la/ione — del 2.3%. 

La diminu/.ione degli investi
menti e particolarmente nccen-
tuatn per 1'industria. La rela
zione afferma che nel settore 
industrial?. In diminuzione de
gli investimenti fra il 19M e il 
1905 e statn del 19.7%. percen-
tuale che si agggiunge a quella 
del 20% con la quale venne re-
gistrato il calo deqli stessi in
vestimenti industrial! fra il 
19fi3 e il 1904. Per gli impianti 
e i macchinari si ha una con
trazione degli investimenti del 
17.6% fra il 1964 e il 1905 in 
aggiunta ad una flessione del 
18.9% veriflcatasi fra il 1963 e 
il 1964.. 

La disrttssione della rela
zione. a quanto si e appreso. 
ha avuto toni abbastanza pre-
occupati Hanno preso la pa-
rola i ministri Pieraccini (rela-
tore). Colombo. Tremelloni. 
Mariotli. Gui e Andreotti. II 
ministro del Tesoro. Colombo. 
pur cos! sempre ottimista sul
la situazione economica nazio-
nale ha detto che difflcilmente 
si puo andare avanti cosi. per-
sistendo il calo degli investi
menti industrial)*. L'on. Colom
bo ha aggiunto che occorre uti-
lizzare il disavanzo della bi 
lancia dei pagamenti (si tratta 
di una disponibilita finanziaria 
di circa 3000 miliardi di lire) 
per flnanzinre la ripresa deeli 
investimenti e quindi allarga-
re le possibilita di occunazio-
ne. Ma. allora. perch6 il go
verno non ha falte sue le con
clusion! del dibattito del CNEL 
sulla situazione eennomica. lad-
dnve la magaioranza del CNEL 
stesso propnneva — fra I'al
tro — di utilizzare la disponi
bilita della bilancia dei paga
menti per riattivare eli inve
stimenti. nel quadro di una se-
rie di altre misure? 

In realta il governo si trova 
a constatare il fallimento del
la propria politica economica 
essendo assolutamente privo di 
orientamenti nuovi. ed anche di 
una chiara comprensione ^ di 
quanto sta accadendo. Tl mini
stro socialista Mariotti. ad 
esempio. ha affermato al Con-
siglio che la causa della man-
cata ripresa degli investimenti 
e « inspiegabile s dal mnmento 
che il governo ha fatto del tut-
to per dare aeli imprenditori 
le migliori condizioni. Tra que
ste « migliori condizioni » vi e 
stata — non lo si dimentichi — 
la fiscali/7azione degli oneri so
ciali in base alia quale sono 
gia stati scalati 540 miliardi a 
favore dei datori di lavoro ed 
altri 330 miliardi lo saranno nel 
corso di quest'anno. 

Tra i provvedimenti appro-
vati ieri sera un decreto leg-
ge modifica le attuali dispo-
sizioni per la Cassa integra-
zione guadagni. L'indennita di 
disoccupazione passa da 300 a 
400 lire al giomo. Viene anche 
prorogato al 31 dicembre 1966 
il pagamento degli assegni Ta
milian ai disoccupati. E* pro
rogato al 31 dicembre 1966_ U 
regime di pagamento delle in-
tegra7ioni salariali. Agli operai 
che Iavorano ad orario ridotto 
inferiore a 24 ore settimanali 
\erranno corrisposte integra-
zioni pari al 66% della retri-
buzione globale spettante e per 
la durata di 18 mesi. Per co-
loro che Iavorano a 24 ore o 
piu settimanali 1'integrazione 6 
di due terzi della retribuzione 
globale fino a 40 ore settima
nali: agli stessi operai vengo-
no corrisposti anche gli asse
gni familiari. Sono prorogate 
le norme attuali per gli edili. 

E" stato poi approvato an
che un decreto che proroga ft-
no al 31 dicembre 1966 i mas-
simali contributivi attualmente 
in vigore. Si tratta di una gra
ve decisione. Sono infatti al-
cuni anni che i massimali ven-
gono prorogati senza che il go
verno disponga un progetto che 
sistemi definitivamente la 
questione (il PCI 6 unico pre-
sentatore di un progetto per 
questa materia). In base ai 
massimali attuali le grandi 
aziende ottengono che la mas-
sa delle piccole e medie im-
prese paghino in proporzione 
molto di piu. II decreto di pro
roga costituisce quindi un \e-
ro e proprio regalo per le 
grandi aziende. 

Giovani 
dati al potere. vedi Russia... 
II reato sussiste anche quando 
il pericolo h solo presunlo e 
non attuato. anche quando e 
indiretto poich6 attaccando uno 
stato estero alleato ai fini di 
guerra (sottolineatura nostra) 
si pud diminuire la potenza 
militare dell'Italia. E* istiga-
zione anche la censura antiml-
litaristica...». 

II magistrato prosegue: « Una 
sentenza della Cassazione (di 
cui oggi e di moda dire male) 
del 1909 condannd un articolo 
in cui si diceva che I'esercito 
era destinato a puntellare lo 
stato capitalistico... E' lecito 
presumere che se un cittadino 
ha istigato un solo militare, ne 
abbia istigato altri... >. 

Gli awocati interrompono 
violentemente: < Ma questa e 
una sentenza del tribunate spe-
ciale! >. 

II dott. Alma prosegue impei-
territo: « E' vero; nei manife 
stini del Centra antimperialisla 
non c e 1'invito diretto a ribel-
larsi ai superiori e a violare ta 
disciplina: ma c'd qualcosa di 
piu subdolo poich6 si afferma 
che i nostri uflkinli dipendono 
dalla NATO e dagli americani 
massacratori nel Vietnam, quin-
di si indicano gli stessi ufTlcia 
li come asserviti a stranierl. 
per di piu criminnli... 

c Questi giovani sono perico-
losi perchd vogliono nbolire tut-
te le istituzioni... Gunrdnte il 
loro sorriso. che non e inco-
sciente. ma spavaldo! Non con-
cedete te attenuanti generiche. 
perchd essi non danno alcuna 
garanzin di non ripetere il rea
to. Potete dare solo al minoren-
ne. se mai. il perdono giudizia-
le. e ai tipografl i beneflci di 
legge. Abbiate coraggio. o giu 
dici! Non fatevi intimidire dal 
le manifestazioni organizzate 
fuori di qui apposta per fare 
pressioni su di voi; voi, da cui 
dipende il trionfo delle istitu
zioni dello Stato e della Costi-
tuzione .̂ 

La prima risposta, chiara e 
tagliente. viene dall'avv. Alber
to Malagugini. patrono dei ra-
dicali fratelli Livers. 

Malagugini dice: < Le mani
festazioni di questi giorni non 
costituiscono un tentative) di in 
timidire i giudici. ma la giusta 
reazione dell'opinione pubblica 
a una straordinnria violazione 
della liberta personale. Se in-
timidazione ci fu. questa consi-
ste proprio nell'imprigionamen-
to preventivo. col quale si voi
le ammonire non solo gli im-
putati ma I'intera collettivita >. 

«II PM — ha proseguito Ma
lagugini — cita il Manzini. ma 
lo cita male, perchd per la sits-
sistenza del reato di istigazio-
ne non basta invocare idee an
che false o immorali, occorre 
I'apologia di un fatto preciso >. 

Ora, nel manifestino radica-
le. non si cita un solo fatto 
ma unicamente idee. Nell'eser-
cito l'individuo non obbedisce 
alia sua coscienza ma ai supe
riori: non 6 forse vero. tanto 
che i criminali nazisti ed i 
generali dell'8 settembre ne 
hanno fatta la loro giustifica-
zione? 

I legami delle Industrie bel 
liche con le forze armate sono 
nocivi: perche Krupp 6 finito a 
Norimberga? Ma si arriva al 
colmo quando le richieste che 
il nostra paese esca dalla NA
TO. e che una legge. sottoli 
neiamo una legge. consacri la 
obiezione di coscienza. venga-
no presentate come un reato. 
Qui veramente ci troviamo di 
fronte al tentativo di impedire 
a un partito politico, sia pure 
piccolo, di esprimere il proprio 
orientamento e all'opinione pub
blica di dibatterlo... E perche 
il PM non ricorda un'nltra fra-
se del Manzini: c Vinsidioso 
feticcio ciarlatanesco della li
berta di propaganda, creato 
dalla rivoluzione francese, e~ 
stato di<itrutto in Italia >. Ebbe-
ne. quel feticcio. grazie all'an-
tifascismo e alia Resistenza. 
e risorto e il nostra Stato non 
6 piu a partito unico. e col Min-
culpop. ma uno Stato democra-
tico. in cui il dibattito delle 
idee non 6 solo un diritto ma 
una esigenza vitale. Assolvete 
quindi questi giovani con for
mula piena. 

L'altro difensore. Salinari. si 
associa. I patroni si succedo 
no. Dtmati per Muraro; Vivia-
ni per Soragna. 

PCUS 

Longo 
questa manifestazione interna 
zionale di solidarieta e di uni 
ta 6 grave, perche esprime la 
volonta dei dirigenti di quel 
partito. di respingere ogni con 
tatto ed ogni collaborazione con 
la quasi totalitn dei partiti co 
munisti ed operai del mondo 
intero. proprio quando piu ri 
soluta e brutate si rivela I'ag
gressione deirimperialismo a-
mericano al Viet Nam e quin
di piu necessaria che mai I'u-
nitd delle forze che gli posso 
no far fronte. 

€ Naturalmente la nostra de-
legazione approfittera della 
presenza a Mosca di tante e 
cosi autorevoli delegazioni di 
partiti comunisti e di movimen-
ti di liberazione nazionali per 
stabilire con essi utili contatti. 
alio scopo di un reciproco 
scambio di opinioni e di espe-
rienze sui problemi del mo-
vimento opera io e democratico 
e anche per stabilire rapporti 
di collaborazione e di lotta nel 
rispetto delle reciproche auto
nomic e del principio della 
unita nella diversita. indicatoci 
dal compagno Togliatti ». 

del popolo vietnamita contro 
I'aggressione americana. 

Nella stessa giornata di do
mani dovrebbe essere presen-
tata al congresso la relazione 
della Commissione centrale di 
controllo. Di conseguenza, il 
dibattito sul primo punto al-
I'o.d.g. comincera soltanto do-
podomani mattina e potra con-
cludersi venerdi o sabato. Se-
guira una giornata di riposo e 
lunedi 4 aprile il congresso ri-
prendera i lavori col terzo 
punto all'o.d.g. 

Kossighin, presidente del Con-
siglio dei ministri, presentera il 
rapporto sul nuovo piano di 
sviluppo economico che dara 
vita alia seconda parte del di
battito. 

Nel progetto di tesi economl-
che pubblicato 40 giorni prima 
del congresso. che d seruito co
me base di larga parte del di
battito precongresstiale, si de-
finisce la nuova lappa di svi
luppo della societa sovietica in 
questi termini: il nuovo piano 
quinquennale d chiamalo ad as-
sicurare un progresso conside-
revole della societa sovietica 
sulla via dell'edificazione del 
comtmismo. lo sviluppo delle 
bnsi materiali e tecniche. il 
rafforzamento della potenza 
economica e militare del paes«. 

L'obiettivo economico fonda-
mentale del piano quinquenna
le. secondo il Partito comuni-
sta dell'URSS. constate nell'as-
sicurare un vignroso sviluppo 
dell'industria. ritmi regolari di 
sviluppo delt'agricoltura e quin
di di ottenere un miglioramen-
to sensibile del livello di vita 
della popolazione. il piil com-
pleto soddisfneimento dei biso-
gni materiali e ctilturali di tut
ti i cittadini sovietici. 

U rapporto di Kos.siohin svi-
luppera amplamenle, per circa 
due ore e mezzo, o tre ore, 
questi problemi che non infa-
ressano soltanto la societa so
vietica nel suo insieme perchd, 
come i detto nel progetto di 
tesi. il rafforzamento costante 
del potenziale economico della 
URSS 6 una garanzia di pro-
gresso e di avanzata per tutte 
le forze rivoluzionarie nel mon
do Dopo il rapporto di Kossi
ghin. il dibattito si riaccendera 
sui problemi speci/Icolamen-
fe economici per altri due o 
tre giorni. Di conseguenza. d 
prevedibile che il congresso 
pnssa terminare i suoi lavori 
con I'elezione dei nuovi orga-
nismi dirigenti del partito. sol
tanto giovedi 7 o venerdi S 
aprile. 

Questo. sommariamente. do
vrebbe essere il calendarin del 
XXIII conqresso del PCUS 

Oggi. intanto. il primo segre-
tario del PCUS Brpznev. il pre
sidente del consiglio dei mini
stri Kossighin. i membri del 
«presidium > e della segrete-
ria del PCUS Sceliepin. Suslov. 
Kirilenko. Scelest e altri. si 
sono altemnti nelle stazioni fer-
roviarie e all'aernporlo per ri 
cevere le ultime delegazioni 
straniere. 

Intanto. sono arrivate la dcle-
gazione del Partito socialista 
unificato della Repubblica de
mocratico tedesca. guidata dal 
primo segretario Walter Ul-
bricht; quella del Partito co-
munista bulgaro, guidata dal 
primo segretario Jivkav; del 
Partito comunista romeno. gui
data dal segretario generale 
Ceaucescu: del Partito operaio 
unificato polacco. guidata dal 
segretario generale Wladislaw 
Gomulka; del Partito comuni
sta cecoslovacco. guidata dal 
primo segretario Antonin No-
votny: della Lega dei comuni
sti jugoslavi guidata dal vice
presidente della Repubblica iu-
goslava. Aleksandr Rankovic: 
del Partita comunista francese, 
guidata dal segretario genera
te. Waldek Rochet. 

Nella tarda scrota di oggi 
c arrivata a Mosca la delcga-
zione italiana. L'aereo che era 
partita oggi da Roma, a causa 
della fitta nebbia che per una 
parte del pomeriggio ha coper-
to il cielo di Mosca, e* stato di-
rottato su Kiev dove ha fatto 
scalo. La nostra delegazione 
e arrivata quindi a Mosca al
le 9.30 di sera con un altro 
aereo. 

Come e" noto la delegazione 
e guidata dal compagno Luig't 
Umgo. Segretario del Partito 
ed e composta dai compagni 
Mario Alicata della Direzione 
del PCI e direttore deH'Unita. 
Cardia. Minucci e Sergio Segrc 
del Comttato Centrale. All'ae-
reoporto di Vnukovo2. la no
stra delegazione <"• stata ac-
colta dal compagno Suslov. 
membro del Presidium e della 
Segreteria del PCUS, dal com
pagno Ponomariov della Segre
teria del Partito e da altri di
rigenti e funzionari del Co
mitate Centrale. 

Assieme alia delegazione del 
nostro partito sono giunte an
che a Mosca una delegazione 
del PSIUP guidata dal compa
gno Vecchietti e una delega
zione del Partito comunista di 
San Marino guidata dal compa
gno Gasperoni. 

1'editoriale 
del governo > e nessun oratore di parte socialista, o 
repubblicana, ha rettificato. 

Compiula 1'operazione, elusa la discussione davanti 
alle Camere ed al paese, si pretende oggi di consoli-
darla attraverso un rigido e preliminare piano di 
finanziamento. Ci rispondano dunque i compagni so-
cialisti. Ton. La Malfa, la sinistra cattolica: sono 
questi i metodi, la sostanza, i contenuti della pro-
grammazione? E' questo il discorso sulla scuola che 
cinque anni fa essi intesero aprire? E risponda il 
paese, rifiutando, come faremo noi, che si prendano 
decisioni finanziarie senza aver prima definito il posto 
che si vuol dare alia scuola di domani. Discutiamo, 
dunque, e subito le riforme, strutture e contenuti e 
finanziamento, insieme. Non certo per rallentare. nrn 
per rimetterc sui giusti binari, e in fretta, I'intera 
questione della scuola e della ricerca. 
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SARDEGNA 

Invito del PCI a riprendere la 
via della lotta autonomistica 

In giugno la 26° edizione 

L URSS alia Rem 
della pesca di Ancona 

PESCA 

Valutazione positiva del ritiro dell'on. Corrias 
Modifica del piano quinquennale e applicazione 
della legge 588 condizioni per una collabora-
zione di tutte le forze che vogliono la rinascita 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 28. 

II Comitato Regionale Sardo 
del PCI ha esaminato la crisi 
politica regionale alia luce de-
gli ultimi sviluppi. II Comitato 
valuta positivamente il ritiro 
dell'on. Corrias. dopo oltre set 
te annl di ininterrotta presi-
denza della Regione. durante i 
quali. abbandonati gli iniziali 
propositi innovatori, la sua fun-
zione 6 stata di mediazione 
— al piu basso livello — del-
le grosse tendenze e correnti 
della DC, di liquidazione del-
1'autonomia. di deformazione 
del piano di rinascita. di su-
bordinazione alia politica anti-
sarda del governo e dci grup-
pi capitalistici forestiori. 

II verificarsi di tale preli-
minare condizione. gia da tem
po richiesta dai comunisti sar-
di per uscire dallo stato di 
paralisi delle istituzioni autono-
mistiche. conferma che la cri
si attuale non deriva n6 solo, 
ne principalmente, dalle lace-
razioni determinatesi nel senso 
stesso della DC. ma da cause 
piu generali e profonde. di cui 
quelle lacerazioni non sono che 
1'ultimo, piii clamoroso, rifles-
so; deriva in sostanza dal fnl-
limento della politica di rina
scita. 

Oggi si tratta di trarro la 
Sardegna dalla situazione di 
abbandono e di regresso, di 
sfacelo di interi settori e zo
ne. di disoccupazione, di li-
cenziamenti a catena, di sala-
ri di fame, di immigrazione, 
di crisi profonda dell'econo-
mia agraria e pastorale, in 
cui l'isola e caduta, nonostan-
te e. anzi. proprio dopo la 
conquista della legge 588, che 
tante speranze aveva suscitato. 

Occorre, dopo i recenti anni 
di hiarasma politico, la cui 
responsabilita ricade princi
palmente sulla DC. ma anche 
sui partiti di centrosinistra, 
riprendere —. a un livello nuo-
vo e piu alto — la via maestra 
della lotta autonomistica: e 
cio6: 

1) denunciare con fermez-
za la politica antimeridiona-
lista e antisarda dell'attualc 
governo e lottare per esigere 
il rispetto degli impegni. nel 
quadro di una radicale modifi
ca degli indirizzi a cui sono 
ispirati la sua azione e il pro-
cesso di programmazione na-
zionale da esso presentata al 
Parlamento; con priorita as-
soluta esigere e ottenere l'im-
mediata attuazione degli impe
gni concernenti gli interventi 
delle partccipazioni statali; 

2) applicare la legge 588 e 
lo statuto. in tutte le norme 
che prcvedono e consentono di 
rinnovare le arretrate struttu-
re economiche e sociali della 
Sardegna. destinando i fondi 
straordinari del piano ad af-
frontare le strutture e i nodi 
specifici dell'economia sarda, 
utilizzando gli istituti e le di-
sposizioni rinnovatrici della leg
ge 588; con priorita assoluta, 
i problemi della riforma agra
ria c del rinnovamento, attra-

verso l'obbligo di trasforma-
zione e l'intervento del potere 
pubblico, delle strutture agro-
pastorali che rappresentano la 
chiave di volta del parassiti-
smo fondiarlo e dell'immobili-
smo tradizionale e, insleme, 
delle ragionl di fondo dell'op-
pressione e della miseria, che 
gravano non soltanto sulle zo
ne interne, ma su tutta l'isola. 

Perci6 non basta cambiare 
soltanto 1'uno o l'altro presi-
dente, o 1'uno o l'altro asses-
sore; occorre cambiare, e pro-
fondamente, la piattaforma del
la politica regionale e la sua 
espressione principale. il pro-
gramma quinquennale, occor
re porsi in condizione di trat-
tare col governo i problemi 
della Sardegna su un terreno 
di autonomia, di dignita, di 
fermezza. 

I comunisti sardi sono di-
sposti ad ogni intesa, anche 
parziale. che sia diretta a crea-
re le condizioni di questa svol-
ta. a promuovere nuovi rap-
porti di comprensione e di col-
laborazione fra le forze auto-
nomistiche, a compiere scelte 
autonome e neH'interesse del
la Sardegna. a rinnovare gli 
istituti e le forme di gestione 
dell'autonomia e a modificare 
il programma quinquennale e, 
subito, ad elaborare un pro
gramma esecutivo che. utiliz-
zando i fondi gia disponibili 
e quelli impegnabili ai sensi 
dell'art. 9 della legge 568 e con 
l'osservanza della piu rigida 
aggiuntivitii, si ponga l'obiet-
tivo prioritario della massima 
occupazione stabile. 

II Comitato Regionale Sardo 
del PCI rivolge, con senso di 
responsabilita, questa proposta 
ai compagni del PSIUP, a quel
li del PSI. agli amici del Par-
tito Sardo d'Azione e del PSDI. 
ai gruppi progressist! della DC 
sarda. 

La crisi attuale non si potra 
risolvere e la rinascita non po
tra essere avviata senza l'uni-
ta delle forze autonomistiche. 
Appena otto mesi sono stati 
sufflcienti a dimostrare 11 fal-
limento del centrosinistra, for
mula politica importata in Sar
degna quando gia, logora e ri-
dimensionata, era stata con-
dannata nazionalmente dai suoi 
risultati e si rilevava inade-
guata e difforme nei confronti 
delle csigenze e delle aspira-
zioni del movimento autonomi
st ico e popolare sardo. 

II Comitato Regionale Sardo 
— conclude il documento — 
per illustrare e chiarire ai la-
voratori e all'opinione pubbli-
ca sarda la proposta di una 
nuova unita autonomistica per 
rimmediata attuazione di un 
nuovo programma di rinascita, 
indice due settimane di mobi-
litazione e di dibattito. alia cui 
realizzazione chiama a colla-
borare tutto il partito. i simpa-
tizzanti. gli amici, tutti coloro 
che hanno fldueia nel dialogo, 
nel libero confronto. nella pos
sibility di una comune volonta 
di andare avanti unitariamen-
te sulla strada dell'autonomia 
c della rinascita. 

FIRME PER LA 
PACE A FOGGIA 

Confermata la partecipazione di Gran Breta-
gna e Jugoslavia — Trattative con Grecia e 
Peru — La CGIL propone un convegno sulle 
condizioni di vita e di lavoro dei pescatori 

In concomitanza con la grande manifestazione di Roma, in ogni parte d'ltalia — nei glornl 
precedent e domenica — si sono svolte assemblee e comizt per la pace nel Vietnam. Nella 
foto: la «tenda della pace» organlzzata dal giovani comunisti a Foggia attorniata da clt-
tadinl che firmano un appello rivolto al governo italiano affinche assuma una Inlziativa di 
pace contro I'aggressione amerlcana al popolo vietnamlta 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 28. 

L'Unione Sovietica partecipe-
ra ufticialmente alia 26.esima 
edizione della Fiera Internatio
nale della Pesca di Ancona che 
si terra nel giugno prossimo. 
Lo ha comunicato questa mat-
Una il dott. Parisi, segretario 
dell'ente, al Consiglio generale 
della Fiera riunito presso il 
parlamentino della Camera di 
Commercio per discutere sia 
sul consuntivo del 19G5 che 
sulle direttrici ed i programmi 
di massima della prossima ras-
segna. 

La partecipazione dell'Unio-
ne Sovietica. per tutto quello 
che questo Paese rappresenta 
nel settore della pesca. costi-
tuisce indubbiamente un gros-
so punto in attivo della 26. edi
zione. L'URSS allcstira alia 
Fiera una grande presentazio-
ne della sua imponente attivi
ta peschereccia. 

Anche la Gran Bretagna ha 
assicurato in questi giorni la 
sua presenza ufficiale alia ras-
segna. In particolare sara pre-
sente in Fiera con un ampio 
stand ed un ufflcio d'informa-
zione permanente. 

Certa anche la partecipazione 
della Jugoslavia, il cui padi-

MATERA 

Una prova schiacciante di come 
viene violate il Piano regolatore 

La lettera di un cittadino indignato per I'iner-
zia della Giunta di centrosinistra di fronte al 

dilagare della speculazione edilizia 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 28 

Le gravi violazioni al Piano 
Regolatore continuano a solleva-
re un'ondata di proteste e di in-
dignazione nell'opinione pubblica 
materana. Decine di cittadini. te-
lefonandoci o scrivendoci. vanno 
in questi giomi esprimendoci il 
loro consenso e appoggio alia 
battaglia che il gruppo comuni-
sta sta conducendo il Consiglio 
comunale nei confronti degli am-
mmistratori della citta. doppia-
mente responsabili di aver per-
messo lo scempio del Piano re
golatore generale e di non inter-
venire. dopo il noto parere del 
Proweditorato alle OO.PP. di 
Potenza. per rendere esecutivo le 
ordinanze di abbattimento dei 
quarti piani illecitamente realiz-
zati dai costruttori privati. 

Nella lettera e nelle foto che un 
cittadino di Matera ci ha inviato 
risulta chiaro che il ritardo — 
e non solo questo — ncll'applica-
zione della legge da parte del 
sindaco dc, Lamacchia. e della 

II dramma della casa a Potenza 

Si e «accasato» 
sotto la Prefettura 

* 

Dal nostro corrispondente 
POTENZA. 28. 

Una intera famiglia s'e «ac-
casata > sotto un arco. vicino 
alia prefeitura Fino al giorno 
prima, genitori e quattro flgli abi -
tavano in una stanza, fredda. 
ant:g:eniea. priva di luce: per 
questo motivo Antonio Risola 
si e trasferito in piazza con i 
bambini, la moglie. i mobili. 

« Qui e'e piu freddo di notte > 
ci ha detto < ma almeno la mat-
tina e'e il sole*. E amaramente 
ha eontinuato: «Non potevo p.u 
s;are in quella stamberga. ho 
glrato tutta la citta per una ca<a. 
mi m; hanno chiesto di titto 
2J>30 mila lire. Como posso pa-
gire tale cifra se ne guadagno 
60 000 con gli assegai? ». 

Ma qii^sto di Risola non e un 
caso I sola to. Centinaia di fa
miglie abitano nei sottani. do-
T« la luce entra dalle porte. 
OOD fatica, perche moltc di esse 

sono so:to il livello della strada. 
centinaia di famiglie coabitano in 
condizioni antuiemche. in una 
sola stanza, bambini, vecchi. uo-
mini e donne. 

In questa situazione non si 
costruiscono p.u case popolari 
o pochissime. Nel '64 furono co-
struite 337 tra case popolari e 
abitaz:oni con il finannamento 
delk) Stato. nel '65 solo 83. nei 
'66 se ne prevedono ancora meno. 
Questo a Po:enza, capoluogo 
della regione. Nella provmcia la 
s.tuazione e piu tragica ancora. 
Basti considerare che delle 1200 
famiglie richiedenti il contnbu-
to statale solo 170-180 ne potran-
no usufruire. 

II nroblema della casa. a Po
tenza come in tu'.ta la pro\.ncia. 
si fa semare p.u gra\e e si van-
no sempre piu chiarendo le re-
sponsab.lita del governo c del 
centrosinistra locale che non han
no voluto e non vogliono affron-
tare il problema. 

Nell'edilizia la crisi s'a^gra-
va. Gh occupati in ta:e settore 
sono scesi dai 14.500 del '63 ai 
uOO del "65. G!i in\es::menti pub-
blkri dal '63 al '65 si sono di-
mezzati. mentre le aree fab-
bricabili hanno quintuplicato il 
loro valore. Ie pigioni sono au-
mentate. la legge 167 non viene 
apphcata e gli imprenditori con
tinuano a violare i contratti di 
lavoro. le norme previdenziali e 
e le le«?i antinfortunistiche. 

II prob'.ema .della casa. la so-
luz:one della crisi deU'edilizia 
interessa tutti. Ecco perchi la 
lotta che conducono cli ed.li in 
questi g.orni unitariamentc. oc-
cupati e d:«oocjpati. dei divers; 
sindacati incontra la s:mpat:a 
ed hanno la so'.idarieta degli 
altri lavoratori. degli impiegan. 
di tutti i citiadmi. 

Giuseppe Alagia 
SELLA FOTO: Antonio Risola 

giunta di centrosinistra. consente 
agli speculatori privati di ricor-
rere a espedienti e sotterfugi 
per mascherare le violazioni com-
messe con la costruzione dei quar
ti piani o la elevazione dei pa-
lazzi oltre il limite dei 15 metri 
in altezza consentito dalle norme 
edilizie. 

Ecco una delle lettere — questa 
firmata O.P. — che ci e perve-
nuta e che integralmente pubbli-
chiamo: 

cSignor redattore. il problema 
edilizio e le infrazioni al PRG 
della citta. redatto a suo tempo 
dall'arch. Piccinato e successiva-
mente approvato dal ministero dei 
Lavori Pubblici e dal Consiglio 
comunale. costituiscono sempre i 
motivi dominanti che investono la 
vita di Matera e polarizzano 1'at-
tenzione di larghissimi strati del-
l'opinione pubblica. la quale, co
me me. si chiede. con senso di 
sgomento. perche mai l'ammini-
strazione comunale non abbia in-
teso normalizzare un aspetto del 
delicato settore che. purtroppo, 
risente di inframmettenze politi-
che. deleterie ai fini di un ordi-
r.ato ccordinarr.Gto delle attivita 
di carattere pubblico. 

«A sostegno del mio assunto. 
allego due fotografle. chiaramen-
te indicative, che riprongono i 
temi della normalizzazione del 
sistema. che va accentuando quel 
senso di sfiducia tra pubblici po-
teri e cittadini. 

€ Nella prima fotografla una pa-
lazzina costruita in difformita 
del PRG della citta in cui g'.i 
ingressi dei locali terranei rLsul-
tano inspiegabilmente murati. 
quando avrebbero do\oito essere 
demoliti gli ultimi due piani. 
costruiti abusivamente: mentre 
nell'altra palazzina risu'tano tam-
ponate a regola d'arte le finestre 
del primo piano. 

c I piani abusivi continuano ad 
essere costniiti senza discrimina-
zione. mentre le ordinanze di 
demolizione non trovano mai pra-
tica e-ec;iz:one. II che ha indoito 
molti cittadini. lesi nei loro dirit-
ti. ad invocare 1'inten-ento dclia 
Magistratura. della Sezkne Urba-
nistica del Proweditorato Recio-
nale alle Opere PubV.iche per la 
Basilicata e !o stes?o Ministero 
dei LLPP. 

«Cid nonostante. gli abusi e 1 
soprusi non accennano a diminui-
re. che anzi le co>truzk>ni con
tinuano a svilupparsi in altezza 
abusivamente. dimostrando. una 
volta di piu. come e quarto l"am-
m.nistrazione comunale non rie-
sca o non voglia reprimere una 
situazione allarmante o come la 
stessa amministrazione sia eo-
stretta a soggiacere alle pressionl 
politiche. che ormai caratterizza-
no compiutamente la vita buro-
cratica italiana. 

« Come che sia. e certo comun-
que che il cittadino si trova mdl-
fe«so e costretto a subire il siste
ma delle prevancazioni e quello. 
non meno grave, delle infrazioni 
alle leggi». 

Come si vede. 1'indolenza degli 
amministratori di fronte ai pro-
prLblemi cittadini e una prova 
della totale incapacita di demo-
crivJani. socialist! e socialdemo-
cratici a regolare democratica-
mente la vita cittadina. fino al 
pjnto di rifijtarsi di convocare 
il consiglio Comunale. come ri-
chiesto a termini di legge dai 
gruppi consiliari del PCI e del 
PSIUP, per discutere la mozio-
ne di sfiducia al sindaco e alia 
giunta di centrosinistra. 

I tre partiti della coalizione 
evidentemente hanno paura di af-
frontare il dibattito 

Le due palaxzine di cui si parla nella lettera inviataci dal 
letfore O.P. a documentazione delle violazioni del Piano regolatore 

glione suscitd profondo interes-
se nella passata edizione. Una 
delegazione di jugoslavi d atte-
sa ad Ancona per i primi di 
aprile: perfezionera accordi or-
gunizzntivi e loglstici con i di-
rigenti della Fiera. Sono in 
corso inoltre trattative per la 
partecipazione (ma si da or
mai per scontata) alia 2G.esima 
edizione sia della Grecia che 
del Peru. 

Un altro aspetto della Fiera 
si preannuncia particolarnicntc 
positivo: quello dei convegni e 
degli incontri di categoria per 
esaminare e dibattere i pro
blemi di fondo del settore. Ci 
sara un convegno delle orga-
ni7znzioni cooperativistiche del
la pesca, un altro indetto dal-
l'istituto veterinario delln pe
sca. una tuvola rotonda orga-
nbzata dall'Istituto dell'Africa. 

La CGIL. attraverso il sinda-
cato di categoria. ha proposto 
un convegno sulle condizioni di 
vita e di lavoro dei pescatori, 
tragicamente illuminate agli oc-
chi della opinione pubblica dal 
reccnte naufragio del « Pingui-
no» avvenuto di fronte alle 
coste della Mauritania. 

La 26.esima rassegna avra 
un motivo di fondo: si vuole 
porre un accento nuovo sull'esi-
genza deH'ammodernamento dei 
mercati ittici con l'uso di mac-
chine elevatrici, naslri traspor-
tatori. ecc. 

Sulla scorta degli accordi gi:\ 
perfezionati questa niattina il 
dott. Parisi ha potuto riferi-
re su conquiste indubbiamente 
rilevanti per la prossima espo-
sizione. Saranno presenti. ad 
esempio, 18 case costruttrici 
di motori marini per la pesca, 
italiane ed estere. Si pensi che 
in tutto il mondo ci sono sol
tanto 22 case del genere. 

Presente al completo la in-
dustria del freddo, come quel
la delle reti e dei fllati. Si pre-
vedere ottima anche la presen-
ta/ione delle macchine e dei 
motori ausiliari, degli strumen-
ti di bordo per la pesca e la 
navigazione. 

In sintesi, si tratta di anti-
cipazioni assai confortanti cir
ca il tono ed il peso che do-
vrebbe assumere la 26.esima 
Fiera della Pesca. Risultati ol-
tretutto da sottolineare date le 
gravi difficolta finanziarie in 
cui d costretto ad operare ren
te fieristico. Irrisorio e il con-
tributo governativo: 6 milio-
ni per ogni edizione! Gli stes-
si enti locali che con il loro 
appoggio finora erano riusci-
ti. sia pur molto parzialmente. 
a tamponare la carenza gover-
nativa non sono piu in grado 
(dato lo stato di crisi della lo
ro flnanza) ad assicurare i nor-
mali contributi. 

Praticamente 1'ente fieristi
co deve fare assegnamento sul 
ricavato dei posteggi concessi 
alle ditte partecipanti alia ras
segna. E' troppo poco per una 
Hera che ha bisogno ancora di 
affermarsi. di svilupparsi. di 
poter svolgere appieno un nio-
lo non secondario anche dal 
punto di vista dello studio, del
le indicazioni, delle proposte 
per l'ascesa della pesca in 
Italia. 

Negli ultimi anni la Fiera del
la Pesca ha fatto buoni passi 
in avanti: abbandonando. pur 
se non interamentc. la perico-
losa china della rassegna-empo-
rio. avviandosi gradualmente 
sulla strada della specializza-
zione grazie anche alia ricer-
ca di un maggior contatto e 
di un'organica collaborazione 
con i pescatori e le loro orga-
nizzazioni (sindacati, coopera
tive, mutue, ecc.). 

II cammino da percorrere & 
ancora lungo. Intanto 1'osta-
colo piu immediato e corposo 
e quello finanziario. Un pro
blema da risolvere — in limi-
ti giusti e ragionevoli — sul
la base di decisioni. impegni 
c programmi per il futuro della 
nssegna. 

Walter Montanari 

DESTINARE GLI 
INVESTIMENTI 

ALLE COOPERATIVE 
L'ampio dibattito ai convegno regionale di Mol-
fetta * Limiti del Piano Pieraccini e necessity di 
unificare i servizi con un sottosegretariato alia 

pesca - La funzione della cooperazione 

Tra DC PSI e PSDI 

Scaricabarile di responsabilita 
per gli scandal, edilizi a Pescara 

D. Notarangelo 

PESCARA. 28. 
La s.tuazione di ens; es:s:ente 

al Comune e alia Previncia. 
aperta nei giomi scorsi con la 
presa di pos;z:one del PSI e del 
PSDI ha avuto njovi sviluppi 
che dovrebbero portare al p:u 
presto alle dimissioni delle giun-
te. 

II sindaco dc De Matteis ha 
reiocato all'asses'ore socialde-
mocratico De Dominicis la de-
lega all' urban.st:ca. Al fondo 
della que-t.one e'e lo sp.noso 
problema ediliz.o del'.a citta. In 
un comunicato siampa il sinda
co ha momato il SJO eesto con 
la mancata adesione dell'asses-
sore De Domimcis all'mvito di 
firmare le ord.nanze di demoli
zione e con il fatto che lo stesso 
assessore da piu di un mese non 
flrmerebbe piu neppure It ordi

nanze d. sospe.T.oni e le sem-
pl.ci dftlde a demo'.;re. 

In risposta. i sociaidemocrati-
ci. in una riunione del loro di-
rettivo. hanno deciso di far di-
mettere i loro rappresentanti 
nelle grunte provinciate e comu
nale. Anche il PSI ha votato un 
o.d g. di a^srtura della crisi. 
Ambedue i partiti rigettano ogni 
responsabilita nei nguardi degli 
scempi edilizi. 

La real^ e. come ha ncor-
dato il compagr.o Massarotti. se-
gretarM della Federazior.e del 
PCI ne!3a grande mamferaz^one 
di domenica scoria a! Tea:ro 
^Ia5s:mo. che ne^suna delle tre 
formazioni pol.tiche pu6 nascon-
dere le propne gravi responsa
bilita, con in testa la DC, che 
prima con il centrodestra e poi 
con il centrosinistra ha sottotnes-

so con la sua politica interessi 
della citta a quelli degli specu
latori deU'edilizia. 

La situazione odierna e una 
diretta conseguenza di quella 
politica. che ha avuto la sua 
ultima espressione nella sanato
ria per le violazioni edilizie e 
che oggi esprime una giunta in-
capace persmo di emettere ordi
nanze che riguardmo il settore. 

Lotto 
E' deceduta leri a Potenza la 

signora Maria Covielk). madre 
del senatore comunista Ignazio 
Pet rone. 

Al compagno Petrone, colpito 
dal grave lutto. le condoglianze 
dei comunisti hicani e dell'l/nitd. 

Nostro servizio 
MOLFETTA. 28. 

Si d svolto a Moijetta Vatteso 
convegno rationale della , pesca 
marittima. indetto dalla FILM-
CGIL nazionale. dalla Lega na-
zionale delle cooperative e dal
la locale Cooperativa del Ma-
rinaio. 

Erano presenti gli onorevoli 
Scionti. Matarrese. Di Vagno e 
Sforza. il senatore Gramegna, 
Vassessore provinciale alia pe
sca pro]. Barbanente, il professor 
Terio. direttore dell'lstituto di 
biologia vtarina dell'UniversiUi 
di Bart, il companno Gramegna 
searetario regionale della CGIL. 
il compagno Gadalcta, presidente 
della Lega prormciale delle coo 
perative, il prof. Dilio. esperto 
del Comitato regionale della 
programmazione. il vicesindaco 
di Bari Di Napoli. i rappresen
tanti dcll'Ammimstrazionc comti 
nale di Molfetta. i segretari delle 
Camere del Lavoro di Toronto. 
Bari e Gallipoh. i compagni S'i-
colo. Mori e Colagietro della C« 
mera confederate di Bart, i con-
siglieri provmciali Fwre di Ba
ri e Lemma di Toronto, mse-
gnanti di istituti professional! 
marinari. folic delegazioni di 
cooperative di pescatori di Tra-
m. Bisceglie. Barletla. Ban. Gal-
lipoli. Mola. Fasano. Giovlnazzo 
e Taranto, molte delle quali cat-
toliche o aderenti alia UlL. il 
responsabile delle cooperative di 
pescatori del basso Adriatico, 
Leonardo De Leonardis. 

11 primo relatore. il compagno 
Sigfrido Sinaldi. presidente MM 
zionale del settore pesca della 
Lega nazionale delle cooperative. 
si e soffermato sui problemi \ 
della cooperazione nel quadro di 
una programmazione nazionale. 
Hiallacciandosi al convegno te-
nutost a Rimini otto giorni ad-
dietro. Sinaldi ha sottolineato la 
necessitd di un convegno nazio
nale su questo tcma. perche e 
tempo che Vattivitd peschereccia 
trovi il suo giusto posto nella 
programmazione nazionale non 
potendosi piu accettare una poli
tica di provvedimenti frammen-
tari c disorganici. Cid 6 urgente 
se vogliamo sottrarci alia neces-
sita di importarc dall'estero il 
57.4 per cento del prodotto inrfi-
spensabile al consttmo nazionale. 
con conseguente aggravio della 
nostra bilancla dei pagamenti di 
oltre 85 miliardi Vanno. 

Siamo agli ultimi posti nella 
graduatoria mondiale per quanto 
riguarda la produzione ittica. pur 
avendo antiche e forti tradizioni 
ed una favorevole configurazione 
geografica. Perche? La risposta 
Sinaldi Vha trovata nella ca
renza della legislazione italiana 
in questo campo (siamo ancora 
nelle condizioni di usare una leg
ge del 1892) e nella pletora di 
ministeri — ben 12 — che sono 
interessati ali'affirifd pescherec
cia. senza che nessuno abbia re
sponsabilita c compiti specifici. 

Sottolineata la inadeguatezza 
dei fondi a disposizione del mini
stero della Marina mercantile 
(150 milioni) e la colpevole tra-
scuratezza del problema relati-
vo al fattore umano. Sinaldi ha 
ausp'tcato la unificazione dei ser
vizi della pesca. la istituzione di 
un sottosegretariato per la pe
sca e di un centro studi (non 
abbiamo una sola nave attrez-
zata per le ricerche scientifiche!) 
per un collegamento tra attivita' 
produttive e scienza perche * non 
si pud pretendere di triplicare 
I'attuale produzione ittica nazio
nale con le attuale 29 mila barche 
remo-veliche *. 

Auspicata la eliminazione delle 
reti di sfruttamento che si frap-
pongono tra il pescatore ed il 
mercato al dettaglio. Sinaldi ha 
sottolineato la necessitd di age-
rolazioni creditizie perche" * ogni 
miliardo speso in questa dirczio-
ne. sard ratituito dal mare 50 
volte aumentato ». JI pericolo del 
piano Pieraccini. ha aggiunto Si
naldi. e co<stituito dall'orienta-
mento di indirizzare gli tnvesti-
menti verso ben definiti gruppi 
finanziari e monopolistic'! (Rizzo-
li o Genepesca) che gid opcrano 
per accaparrarsi quci bencfici. 
Bisogna invece dare in gestio
ne diretlamente alle cooperative 
di pescatori quelle navi per la 
pesca atlantica che il piano Pie
raccini precede di far costruire 
da aziende statali. In Sardegna. 
ad esempio si sono gid aruti i 
primi oltimi risultati dalle pri
me due naci oceanichc dale dal-
I'Ente Regione a cooperative. 

La seconda rclazione. riguar-
dante i prohlemi contrattuali ed 
asiistenziali dei pescatori. e stata 
efficacemer.te trattata dal com
pagno Enzo Grati. del direttivo 
nazionale della FILM CGIL. 11 
compagno Grati d partito co-
munque dalla considerazione che 
t molti miliardi 5pe.fi dallo Stafo 
verso il settore della pesca (28 
miliardi solo dalla Cassa per tl 
Mezzogiorno) < sono stati spesi 
male. Coloro che ne hanno bene-
ficiato sono un numero csigvo e 
spesso quel denaro e servito per 
scopi molto diversi da quelli per 
cui erano stati slanziati >. 

Passando al tema specified del
la sua relazione. il compagno 
Grati ha crit'icalo anche la nuon 
legge n. 963 del 14 luglio 19K5. 
soprattutto perche" non si pone il 
problema delle condizioni sociali. 
normative, assistenziali e previ
denziali dei pescatori: perche" 
mantiene ancora i diritti feudali 
per la esclusititd della pesca e 
perche" non precede nemmeno 
essa Vaccenlramento di tutti i 
servizi in un unico ministero o 
sottotepretariato. 

Ma la parte piu drammatica. 
per la sua incredibile realtd. 
della relazione di Grati e stata 
quella dcdicala ai problemi del-
Vassistenza e della prcridenza. 
«Oggi. per una scrie di situa-
zioni di carattere generale. sia 
la Cassa di Previdenza Marinara 
che le Casse Mutue si trovano in 
gestioni sempre piii deficitarie. 
tpecie per qveste ultbne. che 
non hanno ricevuto dallo Stato 
alcun contributo. Siamo Vunica 
categoria. lavoratori ed armalori 
— ho detto — che pagano i 'con-

II compagno Grati 
svolge la relazione. 

menlr* 

tributi senza alcuna intcgrazione 
statale ». 

In effetti i pescatori hanno pen-
sioni spesso inferiori alle 15.000 
lire tnfii.s'ili e die m caso di 
malattta percepiscono una inden • 
mtd di 2~.Q lire al giortm e fier 
i familiari. in casa dt ncovero 
viene riconosciuto il dintto per 
soli 5 giorni. 

E' seguito il dibattito v.el cor
so del quale e intervenuto il pro 
fessor Terio. con un apprezza-
to studio sulle cause del depau 
peramento dei nostri man. Eah 
ha proposto il riposo •itagiunnlc 
delle nostre acque dell"Adriatico. 
cosi come avvienc in Jugoslavia. 
con la istituzione da parte dello 
Stato di una Cassa di integra 
zione. 

Sono successivamente interve-
nuti il prof. Barbanente per la 
Amministrazione provinciale di 
Bnri. ed oltre venti convegmsti. 
molti dci quali a name (telle 
ACLl (Curio c/i Fasano) e della 
UlL (Cannarino). tutti portando 
un notevole contributo al dibat-
t ito. 

I larori sono stati conclusi dal 
compagno Gadaleta. che lia pre 
sentato all'assemhlca una mozio 
ne conclusiva approvata alia una-
nimitd. 

La mozione. rilevati i limiti del 
piano quinquennale per lo svi 
luppo economico nazionale e la 
necessitd di unificare i servizi. 
pone Vaccento sulla funzione del
ta cooperazione in una diversa 
ristrutturazione del settore. sulla 
esigenza di destmare gli mvesti 
menti pubblici in favore di coo
perative di consorzi di pescata 
ri e sulla necessitd di garantire 
agli addetti alia pesca condizioni 
adeguate di reddito. di previden
za e di assistenza. 

II documento auspica inftne una 
giusta collocazione della coope
razione nella politica di program
mazione regionale e nazionale; 
la definizione di rapportt con i 
Paesi adriatici e mediterranei; 
il fermo stagionale della pesca 
nell'Adriatico; una politico verso 
i porti pescherecci. i mercati it
tici funzionali e liberi da ogni 
forma di speculazione; il poten-
ziamento degli istituti talasso-
grajici e di biologia marina e 
provvedimenti adeguati per una 
piu efficiente lotta alia pesca di 
frodo e contro gli inqumamenti 
delle acque costiere causati dal
le attivita industrials che vanno 
sorgendo sulla costa. 

Silvio Azzollini 

Amelia 

Petizione 
per chiedere 
le elezioni 
in giugno 

AMELIA. 2« 
II Comune di Amelia ancora 

non e compreso nel turno eletto-
rale del 12 giugno per il rinnoio 
del Conii?I:o comunale. 

Alia imposiz:one della gestio
ne commissariale. decisa dalla 
Prefettura e dal ministero in 
contrasto con Tart. 8 della legge 
elettorale del '60 che esclude l'in-
vio del comrnissario nel caso del-
l'autoscioglimento del Consiglio 
— come 6 awenuto nel caso di 
Amelia — si aggiunge ora l'in-
certezza sulla convo-cazione del
le elezioni per il 12 giugno. gior-
no in cui avranno luogo le ele
zioni in mo'.te parti del paese. 

Stamane. una delegazione gui-
data dall'on. Alberto Guidi. e 
composta dal vice sindaco Ro-
sati. dai consiglieri dimissionari 
Bellini. Dozzi. Miliacca. Rinaldi 
del PCI. Boccio del PSIUP e dal 
segretario del comitato di zona 
del nostro partito BoJogmni. e 
stata ricevuta dal prefetto al qua-
13 ha chiesto 1'impegno di fls-
sare le e!ezkmi entro il 12 giugno. 

II prefetto. dottor Marchigiani. 
ha detto di poter tranquillizzare 
la delegazione ma di non poter 
dare una risposta categorica sul
la data precisa delle elezioni. 

II nostro partito. in risposta a 
questa situazione di inccrtezza. 
ha lanciato una petizione popola
re rivolta al ministro degli Inter-
ni. in cui i cittadini amerini 
chiedono di rinnovare il Consiglio 
entro il 12 giugno. 

Da domani nella zona si tar-
ranno assemblee unitaria pet 
superare positivamenta to Crisi 
del comune. 

http://5pe.fi
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UMBRIA Le indicazioni di lotta immediata 
scaturite dal convegno regionale di Perugia 

Uscire dalla crisi agricola 
sviluppando I'azienda contadina 
ABRUZZO Le prospettive di lotta indicate dal 

convegno regionale di Giulianova 

/ contadini protagonisti di 
un nuovo assetto agrkolo 
Soprattutto nel settore mezzadrile gli agrari resistono sugli aspetti 
miglioratori della legge sui patti agrari — La scelta del governo e il 

Nostro servizio 
GIULIANOVA. 28 

« Estendere il movimento unita-
3rio per la riforma agraria e per 
,|nuove linee di sviluppo economico 

nell'interesse dei lavoratori e 
delle popolazioni dell'Abruzzo >: 
questo il tenia della relazione 
6 vol Li dal compagno Vinicio Sci-

»|pioni segretario della CdL di 
Teramo. in occasion© della con-

||$ferenza regionale agrarla abruz-
zese, indetta dalla CGIL e tenuta 
ieri nel salone dell'albergo Lido 
e Parco di Giulianova. 

Oltre i dirigenti delle CdL e dei 
sindacati erano presenti delega-
zioni contadine di tutta la re

d o n e . U compagno Scipioni ha 
Hniziato la sua relazione constatan-
wlo I'esistenza di un processo di 
,JuIteriore subordinazione della eco-

nomla abruzzese ad una linea che, 
|invece di attenuare gli squilibri 
Sfiettoriali. infrasettoriall. territo-
(nali e soclaii. li accentua e li 

aggrava. Per quanto riguarda la 
agricoltura, egli ha ricordato che 
dal 1961 al 1963 sono emigrati 
«U'estero 7200 lavoratori agricoli e 
'la disoccupazione nelle campagne 
e aumentata. nei soli due annl 
considerati. del 20%. 

Una delle cause di questa emor-
ragia di forze umane — egli ha 

n detto — e data dall'arretratezza 
j dell'agricoltura abruzzese. Ba-
leti considerare che oltre 1'84% 
'«della intera superflcie e priva di 
logni sistemazione idraulica. Cir-
| ca la composizione delle forze di 
'Javoro. secondo le ultime stati-
tetiche dell'ufficio dei contributi 
unificati. registriamo. di fronte a 
122 mila nuclei familiari di colti-

tvatori diretti. la presenza in unite 
jdi 13.408 bracclanti. 1.190 saiarJa-
jti fissi. 7.376 oompartecipanti fa
miliari. 68.517 mezzadri. 

II relatore ha poi fatto un bi-
lancio delle lotte agrarie nella 
regione. da quelle mezzadrili a 
quella qualificante e di valore 
nazionale dei bieticultori dei Fu-
cino contro il monopolio sacca-
rifero. In generate i lavoratori 
della terra si sono trovati di fron
te alia posizione degii agrari che, 
eoprattutto nel settore mezzadrile. 
'lion accettando ancora come scel

ta precisa e di massa e come so-
luzione mlgliore la trasformazio-
ne capitalistica. puntano a rest

ate re sugli aspetti miglioratari 
della legge sui patti agrari. Tut-
tavia, egli ha detto. un proces
so di modiflcazione sara inevita-
bile. Di qui il problema di fon-
do. ovvero se le modiflcazioni av-
verranno con i contadini come 
protagonisti oppure con la espul-
sione delle masse contadine dalla 
terra ed un assetto dell'agricoltu
ra rispondente agli interessi dei 

Immature 

scomparsa 

del compagno 

Sebastiano 

Mogagnini 
CATANLA. 28. 

A causa di un incidente stra-
dale sulla Catania-Caltagirone, 
ha perso ieri la vita all'eta di 
appena 46 anni il compagno Se
bastiano Magagnini, presidente 
d e 11' Assoc! azione del piccolo 
commercio ed artigianato e mem
bra del direttivo della sezione 
del PCI f Rinascita » di Catania. 

II compagno Magagnini, che 
tornava dall'aver presieduto un 
convegno di artigiani. e dece-
duto poco dopo il suo ricovero 
in ospedale: grande costemazio-
ne ha destato la sua morte in 
quanti lo conoscevano e lo ap-
prezzavano per le sue qualita 
morali e per la sua dedizione 
al partito ed alia causa del so-
cialismo. 

Vadano alia vedova d e 11 o 
scomparso. la compagna Vitto-
ria Martino ed ai suoi giovani 
flgli, le commosse condoglianze 
dei compagni della Federazione 
comunista di Catania e della re-
dazione delYUnitd. 

monopoli. Quest'ultima 6 la scel
ta fatta dalla politica govema-
Uva, come anche si pud rilevare 
dalle indicazioni contenute nel 
Piano Verde n. 2. 

li compagno Scipioni ha conclu-
so sottolineando il valore decisi-
vo delle lotte contadine per mo-
diflcare questa scelta e rivendi-
cando i'attuazione dell'impegno 
governativo circa la istituzio-
ne dell'estensione a tutto iJ ter-
ntorio regionale dell'ente di svi
luppo a^ricolo. 

K' seguita la discussione che e 
stata nutrita ed ha teso a indicare 
esperienze e prospettive di lotta. 

Le conclusion]' sono state tratte 
dal compagno Doro Franciscom, 
3egretario nazionale della Feder-
mezzadri. « Di fronte alle tenden-
ze in atto che lasciano agli agrari 
ognj potere di decisione — egli 
ha detto — due sono gli aspetti 
fondamentali delle cose da fare: 
un rilancio generale della azione 
sindacale e politica per la rifor
ma agraria, e una massima esten-
sione della lotta sindacale riven-
dicativa su tutti i temi e nei 
confront! di tutte le controparti >. 

Per quanto riguarda lo sviluppo 
delle lotte rivendicative egli ha 
tndicato come decisive le batta-
glie per il contratto provinciaie 
bracciantile. per l'equo canone, 
per la acquisizione dei diritti pre-
visti nella legge sulla mezzadria. 
A proposito di quest'ultima egli 
ha detto che in efTetti gli agrari 
ne contestano il contenuto per una 
pregiudiziale di carattere politico 
e ciod per imbri^liare I'azione 
delle categorie sugli aspetti inter. 
pretativi della legge. 

Al termine del suo discorso il 
compagno Francisconi ha sottoli-
neato il grande valore dell'unita 
sindacale. respingendo i tentativi 
scissionisti che egli ha deflnito 
come episodi in un momento in 
cui vi e nei fatti un raiTorza-
mento dell'unita d'azione fra i 
sindacati. 

Raccogliendo le linee indicate 
nella relazione. pel dibattito e 
nelle conclusioni. l'assemblea dei 
presenti ha votato un appello ai 
lavoratori della terra abruzzesi. 

Gianfranco Console 

giuochi 
DAMA 

Per coloro che amano il finale 
| t specfalmente le posizioni che 
l i verificano in fase conclusiva 
li partite giuocate. abbiamo 
[ggi una partita di Gianni Co 
talonga che potra riusdre utile 

principianti per la condotta 
:1 giuoco ed agli esperti per 
possibility di analisi che offre 
irante il suo svolgimento e 
die quali potrebbero derivare 
irianti inaspettate. 
Questa la partita: 23-19. 10-

19-15. 12-19; 22-15. 11-20; 24-
>. 7-12; 27-22. 12-19: 22-15. 5-10: 
-23. 1014; 21-18. 14-21; 26^10. 

Jl3; 25-21. 4-7; 23-19. 2(5; 32-28. 
31-27. 13-17: 29-26. 5-10: 28-

10 14; 19-10. 6-13 (posizione 
igrammata) e cioe finale del-
partita la cui soluzionc tro-

»rete a fine puntata: 

brare la piazza nel piu breve 
tempo e con la minore fatica e 
il solutore daU'occhio pratico se 
ne accorge subito vedendo i 
quattro pezzi neri allineati a 
squadra nel bel mezzo della 
damiera. Si potrebbe dire che 
il Bianco vince con un solo trat-
to perche la piccola guerriglia 
dei superstiti si presenta subito 
a esito scontato. Comunque in-
teressante risulta il tiro distrut-
tore del Bianco su percorso a 
semicerchio: 

[II Bianco muova • vine* 
5er gli appassionati solutori 
problemi abbiamo tre com-
sizioni di Luigi Chiolo. tutte 
aluzione breve e piu o meno 

lo stesso tema. 
prima ha una soluzionc 

npo per quanto scmbri piut-
to numeroso il diagramma. 

specie di tcrrcmoto in cui 
to si risolve con una presa 

contropresa. Scontro tra 
atagoni: 

II Bianco muove e vince 
in quattro mosse 

Con la stessa tematica dei 
precedenti e con una soluzione 
breve ma piu consistente delle 
altre. Chiolo costruisce questo 
suo terzo problema nel quale la 
manovra 4 intesa a poire i pez
zi neri sulla consueta pista esa-
gonale — questa volta non com-
pleta — per poterli distruggere 
con il tiro finale: 

f'\ is ; WWWa * 

\\\ Bianco muove • vine* 
in tre mots* 

^Anche col suo secondo tema 
Molo «i « proposto di sgom-

II Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

Notiziario 
Dal n. 3 di Dama-Sport uscito 

in questi giorni abbiamo appre-
so con vivo piacere che la FID 
ha risposto con molta sollecitu-
dine alia quasi unanime csorta-
zionc da parte dei problemisti 
italiani per porre a nuovo esa- • :e3uorejsoo JUUEJO FP ^JH^d 

me il Kegolamento sulla costru-
zione e sulla classificazione del 
Problema di Dama. 

La Presidenza della Federa
zione Italiana Dama ha aflidato 
al Maestro Menecle Cadoni il 
compito di riformare detto re-
golamento per renderlo appli
c a b l e in ogni circostanza e ca-
pace di fornire ai giudici o agli 
arbitri di gare una guida rigida 
e sicura nelle costruzioni di 
graduatorie. 

In questi ultimi giomi abbia
mo visto alcune proposte per-
venuteci da Maestri del Proble
ma come Maccagni. Rossi. Ber-
tini. Taje. Pisciottaro. Gazzetti 
e da altri esperti. In tutto e'e 
da trarre una parte eccellente, 
una buona ed una meno buona 
e non tutte sono d'accordo tra 
loro ma costituiscono un vasto 
corredo di idee che potrebbe 
riuscire veramente prezioso 
per chi si accinge a rifare il 
regolamento. Proponiamo alia 
FID di raccogliere questo ma-
teriale prezioso ed invitiamo i 
Maestri di cui sopra a mandar-
lo spontaneamente in Federa
zione per farlo inoltrare al 
Maestro Cadoni. 

Da parte nostra qualche idea 
non tecnica: Regole brevissi-
me, telegrafiche. che non si 
prestino a doppie o multiple in-
terpretazioni come purtroppo 
a\-viene per una gran parte del
le leggi; chiarezza assoluta e 
parole semplici e comuni. alia 
portata di tutti; prima di ren-
dere esecutive le nuove regole 
ascoltate il parere dei piu com
petent! in materia. Al Maestro 
Cadoni non manchera modo di 
afTermarsi in questo campo e 
piu che auguri desideriamo 
esprimergli la nostra fiducia e 
la speranza di dare un'impron-
ta nuova alia Problemistica. 
nostra passione comune: un'im-
pronta definitiva e gradita a 
tutti. 

Soluzione dei temi 
•aouiA 
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II processo di Campobasso 

Dal noitro corrispondente 
PERUGIA, 28 

Unitamente alia riconferma del 
superamento della mezzadria e 
dell'insufilcienza dei piu recenti 
provvedimenti legislative in agri
coltura, dalla Conferenza agra
ria regionale umbra, svoltasi a 
Perugia sabato 25 scorso, e usci-
ta 1'unanime indicazione della 
condanna dei vecchi patti agrari 
a favore dello sviluppo di una 
azienda contadina avanzata, sin-
gola 0 associata. 

No, quindi, alio sviluppo del-
I'azienda capitalistica nelle cam
pagne; un niaggior impegno che 
per il passato di tutte le organiz-
zazioni contadine, Federmezzadri, 
Federbraccianti e Alleanza dei 
contadini. e cc . per contrastare 
anche a livello aziendale questo 
indirizzo, e per richiamare su cio 
l'attenzione degli organismi go-
vernativi. 

L'economia umbra d in crisl, 
6 stato ribadito nel corso del con
vegno. 80.000 lavoratori dell'indu-
stria sono in lotta per nuovi con-
tratti, e accanto a questa lotta 
dei lavoratori deH'industna, si 
deve sviluppare quella dei lavora
tori dei campi. Oggi vi sono tutte 
le condizioni per portare avanti 
un movimento unitario per la ri
forma agraria e non solo in Urn-
bria, in quanto questo processo 
interessa tutte le regioni mezza
drili del paese e si tratta quindi 
di un fenomeno di portata a di-
mensioni nazionali. 

La crisi deH'agricoltura umbra 
— 6 stato detto nelle relazioni 
introduttive e ripetuto nella mag-
gioranza degli interventi — viene 
ad assumere oggi un aspetto an-
cor piu drammatico che nel pas
sato. Oggi. infatti. l'Umbria vede 
attuarsi un processo insolito, un 
processo di ritorno verso la ter
ra di una parte delle forze lavo-
rative che negli anni trascorsi 
se ne erano allontanate. Cid e 
dovuto soprattutto alia crisi del-
1'industria ed in particolare del-
l'edilizia, settore in cui mag-
giormente nel passato si era in-
dirizzata la ricerca di una occu-
pazione da parte di questo tipo 
di mano d'opera scarsamente 
qualilicata. 

La concomitanza di questi due 
aspetti — crisi dell'industria e 
crisi dell'agricoltura — ha fatto 
si che nella regione si veriflcasse 
un forte aumento della disoccu
pazione. che oggi supera le tren-
tamila unita, oltre che ad un 
forte aumento della sottoccupa-
zione e deU'emigrazione. 

II '65 6 stato per gli umbri 
un anno di delusioni e di ama-
rezze dopo le speranze sorte dal
la positiva esperienza del « piano 
regionale >. Gli organi del pote
re centrale non hanno accolto le 
i.staoze che prima di essere fatte 
proprie dal « piano » erano eroer-
se dalla lotta combattuta dai la
voratori umbri e dal movimento 
unitario sviluppatosi nella regio
ne, movimento che portd alio 
sciopero generale del 22 giugno 
1965. 

Le indicazioni del < piano >, 
quail ad esempio l'investimento 
in Umbria degli indennjzzi ENEL 
alia « Terni» per il potenziamen-
to dell'industria a partecipazione 
statale, non hanno trovato solu
zione e. per altre indicazioni. 
quando una soluzione e venuta. 
come per l'Ente di Sviluppo Agri-
colo e per la « Finanziaria regio
nale ». questa e risultata sempre 
non rispondente alle esigenze del
la regione e alle indicazioni 
stesse 

Per elTetto di tutto cid. unita
mente alle conseguenze negative 
della congiuntura. l'Umbria si 
trova oggi al quattordicesimo 
posto del livello economico fra 
le regioni italiane. 

Malgrado questo piu recente 
fenomeno del ritorno alia terra. 
in Umbria. a causa dell'esodo 
degli annin passati si e avuta 
una diminuzione della popolazio-
ne agricola. unitamente ad un 
cambiamento della composizione 
della stessa: si e avuto infatti 
un incremento dei braccianti e 
dei salariati fissi al quale corri-
sponde una altrettanto consisten
te diminuzione dei mezzadri. 

Cio testimonia della creazione 
in alcune zone-isola di aziende 
capitalistiche sviluppate e ad al
to reddito e dell'abbandono del 
restante tem'torio. Abbiamo cosi 
un mancato sfmttamento di tutte 
le risorse disponibili con la con-
seguenza che mentre alcune 
aziende. o per meglio dire alcu-
ni imprenditori. risolvono i loro 
problemi, la produzione globale 
deH'agricoltura non aumenta e le 
cause dell'attuale crisi. lungi dal-
l'esscre eliminate, si aggravano. 

Tutto cio si unisce infine ad un 
ulteriore impoverimento e margi-
nalizzazione della piccola proprie
ty coltivatrice. 

Con l'individuazione degli aspet
ti negativi nelLi lotta portata 
avanti sino ad o2gi per Ja rifor
ma agraria e di quelli piu dete 
nori dell'attuale ordinamento e 
con l'indicazione dei rimedi piu 
naturali per risolvere la crisi 
dell'agricoltura e per a.csicurare 
ad essa un sano sviluppo futuro. 
la conferenza agraria regionale 
umbra ha pienamente ragglunto i 
suoi scopi. 

Una riprova si avra nei 
prossimi mesi quando tutto cid 
sara verificato dalle lotte. 

Eugenio Pierucci 

Si precisa I'azione 
difensiva della DC 

La deposjzione del dc Colagiovanni, consigliere pro
vinciaie per il Collegio elettorale di Cerce M.-Jelsi 

Dal nostro corrispondente 

I nuovi dirigenti 
Federbraccianti 

di Brindisi 
BRLVDISI, 23. 

Sono <tati eletti i nuo\i diri
genti della federbraccianti pro
vinciaie. 

CoTWiplio Direttiro; — Cosimo 
Scalers, Francesco Vitale. An-
gelo Greco. Cosimo Russo. Giu
seppe Carlucci. Giacomo Cam-
panella. Emanuele Calo. Antonio 
Epifani. Bruno Ferraro, Bruno 
Cesano. Uiici Massari. Teodoro 
Cucinelli. Antonio Pascarito. Gio
vanni Vitale. Pietro Vitale. Gio
vanni Perrucci. Donato Lorusso. 
Giovanni Vincenti. Salvatore E-
pifani. Angelo Venerito. Salva
tore Morelli. Luigi Caroli. Raf-
faele Palma. Luigi Fonto. Gio
vanni Guarini. Paolo Moro, Mau-
ro Anglani. Francesco TVipodi. 
Cosimo Melcame. 

CAAIPOBASSO. 28 
Dopo la breve pausa domeni-

cale, e ripreso questa mattina. 
con una seduta il processo alia 
amministrazione provinciaie di 
Campobasso. I testi chiamati a 
deporre sono per la maggior" par
te di Jelsi, il piccolo paese del 
Molise che — come gia abbiamo 
avuto modo di riferire — e sta
to 1'epicentro dello scandalo per
che proprio dai fatti di Jelsi si 
doveva poi dipanare tutta la in-
tricata tela delle elargizioni che 
coinvoLse notabili, religiosi e ca-
pi elettori dc, tutti beneflciati per 
un ammontare di 70 milioni di
retti a potenziare la campagna 
elettorale del partito della DC. 

Diversi testi non si sono pre-
sentati perche emigrati. altri 
perch6 ammalati. Sono stati senti-
ti diversi operai che furono as-
sunti dal Comune di Jelsi e che 
aU'epoca gestl un cantiere di la-
voro. Tutti gli operai hanno ri-
confermato che il salario loro 
corrisposto era di 600 lire al gior-
no. molto inferiore a quello sta-
bilito dalla legge. Alcuni di que
sti operai hanno dichiarato di non 
ricordare chi aveva pagato loro 
il salario; altri. invece, come Dal 
Vasto Michele, hanno affermato 
di essere stati pagati dall'asses-
sore anziano Maiorana, anche egii 
imputato con l'ex sindaco D'Ami-
co. con il Valiante, con il segre
tario comunale Capirchio e con 
la tesoriera Maria D'Amico, per 
essersi indebitamente serviti di 
un contributo di lire 600 mila 
concesso loro dall'amministrazio-
ne provinciaie. nonch6 di un al-
tro contributo di lire 500 mila 
che. a quell'epoca. la prefettura 
elargl all'EC A locale. 

Poi 6 comparso sui pretorio il 
teste piu atteso: Adolfo Cola
giovanni, attuale assessore pro
vinciaie dc e. aU'epoca. candida-
to dc al Consiglio provinciaie per 
il collegio di Cerce Maggiore-
Jelsi. L'attesa del pubblico che 
gremiva la sala del tribunale non 
e andata delusa: un ennesimo col-
po di scena. una nuova versione 
dei fatti. 

II Colagiovanni e giunto davanti 
a igiudici con il compito di 
€ delucidare >. di « precisare », di 
« aggiungere > quanto gia aveva 
reso nella sua deposizione al giu-
dice istruttore. Ci6 e possibile 
perch6 gli interessi delle popola
zioni molisane. degli elettori. del-
l'amministrazione provinciaie non 
sono ne rappresentati. ne difesi 
nel processo e la DC tenia di 
cambiare le carte in tavola fa-
cendo apparire che i 70 milioni 
elargiti erano stati legittimamen-
te richiesti. sia pure attraverso 
enti. comuni o parrocchie. 

COLAGIOVANNI — Confermo 
la mia deposizione e aggiungo 
che ho ricevuto numerose solle-
citazioni dal Musacchio. aU'epo
ca sindaco di Matrice. per avere 
contributi daH'amministrazione 
provinciaie per lavori da eseguir-

si nel Comune. La situazione di 
Matrice la conoscevo bene per
che in quel Comune avevo molti 
parenti. 

II teste tende poi a dare una 
nuova giustiflcazione ai fatti re-
lativi all'incontro da lui avuto 
con l'ex sindaco di Jelsi, Aure-
lio D'Amico, al quale avrebbe 
consegnato alcuni 4 fogli » indi-
canti che il Comune di Jelsi ave
va ricevuto un contributo dal-
l'amministrazione provinciaie. al 
pari del Comune di Gildone e 
del convento di Santa Maria del
le Grazie. per i quali il Colagio
vanni commetteva al D'Amico an
che l'incarico del recapito dei 
suddetti « fogli». 

COLAGIOVANNI — Mentre 
confer ma quanto dichiarai in 
sede di confronto con il D'Amico, 
non escludo che costui abbia vo-
luto appuntare quanto gli ho di
chiarato verbalmente in ordine ai 
contributi avuti dall'amministra-
zione provinciaie in favore del 
comune di Gildone e del conven
to di Santa Maria delle Grazie. 

PM — Due contributi dell'am-
ministrazione provinciaie: uno in 
favore del Comune. 1'altro del-
l'asilo. II candidato Colagiovan
ni aveva avuto richiesta dei detti 
contributi? 

COLAGIOVANNI — lo fui in-
teressato dal sindaco di Matrice 
e anche da altri cittadini. non-
che dal tesoriere Luigi Carlozzi 
per perorare la causa del Comu
ne e delle suore di Matrice, af-
finche la Provincia e altri enti 
intervenissero attraverso la con-
cessione di contributi. 

PM — In che cosa si e concre-
tato questo inten'ento? 

PRESIDENTE - A chi si ri-
volse? 

COLAGIOVANNI — lo per ot-
tenere dei contributi ml rivolsi 
al presidente Zampini e al pre-
fetto. Anche precedentemente. pri
ma che iniziassi l'attivita politi
ca. mi interessai per i Comuni di 
Matrice. Campodipietra e Comu
ni limitrofi per l'ottenimento di 
contributi per opere pubbliche. 
Anche attualmente il-sindaco di 
Matrice continua a sollecitare la 
amministrazione provinciaie per 
ottenere contributi per le opere 
pubbliche. Sono a conoscenza di 
cid perche sono assessore provin
ciaie. 

Le aggiunte del teste sono sta
te piii che esplicative. Esse han
no maggiormente confermato la 
precisa linea che segue tutta la 
DC molisana in questo processo: 
far quadrato attomo ai suoi uo-
mini incriminati per cercare di 
scagionarli di ogni responsabilita. 
sia essa di natura politica che 
amministrativa. 

La escussione dei rimanenti 
sette testi. tutti religiosi. benefl-
ciari dei contributi concessi dal-
1'amministrazione provinciaie, ha 
chiuso anche per questa mattina 
i lavori del dibattimento proces-
suale. La seduta e stata aggior-
nata a domani. 

Antonio Calzone 
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SAVOIA 
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Unita A l l ' 
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L'« unificazione » 
serve soprattutto 
ai padroni 
Cora Unita, 

la lettera del C.C. del nostro partito ha 
suscitato interesse e discussione nella fab-
brica dove lavoro. Pertanto io credo che, 
al di la dei commenti dell'Avanti/, tendentl 
a ridurre questioni di tanta importanza e 
serieta ad un nostro ennesimo tentativo di 
uscire dall'isolamcnto, la lettera debba es
sere considerate alia luce dei commenti che 
la destra vi ha dedicato. E sono soprattutto 
questi commenti che dovrebbero far riflet-
tere i compagni socialisti. Perche infatti i 
« grandi padroni » dovrebbero esultare alia 
idea deU'uniflcazione socialista se tale uni
ficazione non servisse proprio a loro per 
cercare di frenare in qualche modo le 
grandi lotte che gli operai stanno condu-
cenclo per le rivendicazioni salariali e nor
mative? 

Una cosa 6 certa: che I'Avanti! non ha 
piu fra i suoi corrispondenti alcun operaio, 
che altrimenti questi forse potrebbe inse-
gnare ai redattori di questo giornale molte 
cose sui contrasto insanabile che lo oppone 
al padrone, sulla coscienza di classe, e 
sulle varie collaborazioni. 

SIRIO FAVATI 
(Pisa) 

Maltrattati 
i consiglieri 
della Pubblica 
Istruzione ? 
Caro direttore, 

pochi conoscono la realta dello sviluppo 
di carriera (ciod del destino... burocratico) 
dei funzionari che prestano servizio presso 
il ministero della Pubblica Istruzione o 
presso i Provveditorati. 

Dopo un'ultraselezione (giustissima) la 
« carriera diretti va » inizia con il coefTi-
ciente 229 e dopo 5 anni si giunge al 325. 
Se il Consigliere (gruppo A) intende poi 
portarsi a quota coeiUciente 402 deve affron-
tare. a suo rischio e pericolo, nuovi e piu 
difiicili concorsi che lasciano poche spe
ranze per la rarefatta consistenza dei posti 
disponibili. Per fare un confronto il mae
stro elementare. senza laurea. arrive tran-
quillamente per scatti automatici. e senza 
esami, al coelliciente 402 (ed e anche giu-
sto). Ma come e possibile che coloro i 
quali. poi. devono dirigere, controllare an
che il lavoro dei maestri debbano avere 
una carriera piu limitata e stipend! piu 
bassi? 

Grazie per l'ospitalita. 
UN GRUPPO DI CONSIGLIERI 

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

L: 

Non e la sola stortura esistente nel 
rapporto giuridico e retributivo dei 
pubblici dipendentl. E ci meraviglia 
che il gruppo di funzionari che mi 
ha scritto non abbia allargato lo 
sguardo ad una visione d'insieme. 

Siamo d'accordo anche noi che que
sta e una condizione < d'inferioritd > 
come viene lamentato. 

Come fare per superarla? Se il go
verno avesse in mente di accogliere le 
motivate istame dei sindacati. e in 
prima luogo delle Federstatali CGIL 
per un riassetto funzionale delle car-
riere e dell'adeguamento alle fumioni, 
alle responsabilitd. ecc. delle retribu-
zioni, il problema potrebbe essere su-
perato. Ma si sa anche che per fare 
cid occorre anche cambiare Vimpianto 
legislative- e la struttura stessa dei 
ministeri. E' questo che gli statali 
chiedono e che i governi finora succe-
dutisi hanno eluso. E' un grosso pro
blema politico e non tecnico (i questo 
il livello al quale il governo vorrebbe 
ridurlo) quello della riforma delta PA. 
Per risolverlo lamentarsi non basta 
(un consigliere sta sempre meglio. ad 
esempio. di un macchinista delle FS 
paraaonato nella carriera ad un archi-
vista) occorre sostenere I'azione dei 
sindacati. E sard un bene se anche i 
funzionari di concetto e direttivi da-
ranno una mano in questa battaglia 
tultora aperta. 

Riproduzioni fotografiche 
delle opere d'arte: una 
legge approvata, ma 
non perfezionata 
Cara Unita. 

fino a qualche tempo fa, per esegirire una 
riproduzione fotograflca di un'opera d'arte, 
conservata in un museo statale. con 1'uso 
di una adeguata attrezratura. bastava rivol-
gere un semplice domanda alia competente 
Spprintendenza. specificando il motivo della 
richiesta. II Soprintendente poteva aecor-
dare il permesso, come quasi sempre acca-
deva, in brevissimo tempo, oppure poteva 
a sua discrezione rifiutarlo, adducendo mo-
tivi piu o meno validi, ma — ripeto — cio 
non accadeva che in casi veramente ecce-
zionali. 

Un brutto giorno. perd. qualcuno decise 
che la cosa — fatta cosi. sic et simpliciter — 
non poteva andare: si doveva cregolamen-
tare >. perche. si disse. in uno stato rera-
mente democralico tutto deve essere pre-
visto. programmato e scritto. 

Detto fatto: la legge viene proposta e 
approvata: se ne parla sui giomali, alia 
tele visione: dicono: «Ora finalmente si 
potranno facilmente eseguire fotografle nei 
musei. gratuitamente — se per scopi cuUu-
Tali — o col pagamento di una piccola quota 
che vend stabilita in seguito. nel caso che 
le foto vengano eseguite a scopo di Utcro : 
Tutto insomma e previsto — dicono — dalla 
famosa legge 30-3-1965 n. 340. art. 5. com
ma 3. Sta di fatto. invece. che fino ad ora 
non e stata fissata alcuna quota da pagare. 
ne e stato precisato che cosa s'intenda. in 
pratica, per lucro; perche e chiaro che chi 
esegue una ripresa cinematografica. con 
impiego di grandi mezzi anche finanzianl 
lucra molto piu di un fotografo che esegue 
il fotocolor. per conto di un editore di pub-
blicazioni artistiche. e deve mantenersi en-
tro limiti di prezzo accettabili. Sarebbe co
munque lecito attendersi che. in attesa del 
perfezionamento della legge suddetta, le 
cose continuassero come prima. Invece. per 
avere il permesso. il fotografo o l'editore 
devono impegnarsi. con lettera diretta al-
l'Ufflcio del Demanio. a versare. con effetto 
retroattivo le quote che saranno stabilite 
in un futuro piu o meno remoto; solo in 
questo caso il Demanio. sentito il parere 
favorevole della Sovrintendenza. autorizza 
quest'ultima a concedere il sospirato per
messo. 

E' chiaro a questo punto che il fotografo 
si trova di fronte ad una altemativa spiace-
vole: respingere un lavoro che. anche se 
non e tra i piu convenienti economicamen-

te, lo qualifica perd professionalmente su 
un piano intemazionale, trovandosi egli a 
collaborare con editor! italiani e stranieri; 
oppure pretendere che gli editori si impe 
gnino col Demanio, ma questo e possibile 
qualche volta con gli italiani. che sono al 
corrente della situazione. non con gli stra
nieri. i quali vogliono pagare. si. ma non 
comprare la gatta nel sacco e comunque 
non riescono a capire perchd noialtri ita
liani do'obiamo complicare cosi maledetta-
mente le cose. 

Per concludere. cara Unita, sarebbe bene 
che i nostri parlamentari intervenissero 
autorevolmente. con una interpellanza. a 
chi di dovere .per risolvere i vari quesiti 
sorti da questa legge assolutamente incom-
pleta e superficiale. Bisognerebbe anche 
fare pressioni perche venga Hnalmente sta
bilita questa benedetta quota dn pagare. 
dando sanatoria per il periodo precedente, 
e permettendo a noi fotografl di versare 
l'importo direttamente alia Sovrintendenza 
cui 6 rivolta la richiesta di autorizzazione. 
senza essere costrctti ad andare avanti e 
indictro. nei vari uflici. 

Inoltre bisognerebbe far presente che. 
ove mni l'importo da pagare all'Erario 
fosse eccessivo (si parla uillciosamente di 
ben seimila lire per foto) gli editori po
trebbero trovare piu conveniente illustrare 
un opera del Tiziano conservata in un 
museo di Londra. anziche una degli Uflizi 
o di Capodimonte. e cosi il tutto si risol-
verebbe in una maggiore mortiflcazione per 
i nostri gia maltrattati musei e. in defini
tiva, in un maggior danno morale e mate-
riale per tutti. 

Con sincera stima. 
ROCCO PEDICINI 

(Napoli) 

Una inutile d if esa 
del qiialunquisiiio nero 
Cara Unita, 

sulla pagina lucchese del Telegrafo scrive 
una giornalista che vuole occuparsi di trop-
pe cose e dimostra cosi una singolare in-
competenza in fatto di arte, cinema, tec
nica e storia. 

Dell'orrido film di Jacopetti Africa addio. 
dice che ha « i valori piu intrinseci come 
arte e come tecnica »: e diciamo subito, 
invece che. con lo stucchevole uso dello 
zoom anche dal punto di vista della tec
nica lo sconcio film di Jacopetti e molto 
criticabile. Non tocchiamo poi il tasto arte: 
crediamo che lo stesso Jacopetti con i suoi 
precedenti film non abbia mai inteso fare 
dell'arte. 

La giornalista lucchese insiste: « si tratta 
pur sempre di arte e di verita *. Non si 
tratta ne di arte, ne di verita. Lo stesso 
Jacopetti ha ammesso di essere un bugiar-
do quando ha dichiarato che alcune scene 
del suo « documentario > sono < ricostrui-
te ». Ma dove sorattutto mente Jacopetti e 
dove dice (presentando il genocidio degli 
arabi, senz'altro condannabile) che da dieci 
secoli gli arabi non praticavano piu la 
razzia e la vendita del negri sui mercoti 
degli schiavi. 

Fino a ieri (e ci sono anche i rapporti 
dell'ONU) gli arabi hanno fatto i negrieri 
e con cid si spjega l'esplosione di odio dei 
negri quando hanno avuto un po' di potenza. 
Jacopetti ha quindi fatto del suo solito qua 
lunquismo nero e il suo film e da rigettare 
nel piu deciso dei modi. 

RINO DEL DEBBIO 
(Pescia - Pistoia) 

L'lNAM 
sui prezzo dei medicinali 
Egregio direttore, 

il suo giornale nell'edizione del 4 marzo 
ha pubblicato una lettera con la quale 11 
sig. Enzo Salvadore di Castelflorentino (Fi 
renze) pone il quesito se sia o meno legit 
timo che I'lNAM percepisca dalle farmacie 
lo sconto del 5% sull'intero prezzo del 
medicinale ritirato dall'assistito. anche nel 
caso in cui una quota venga pagata dallo 
assicurato stesso. 

Al riguardo mi sembra opportuno chia 
rire che lo sconto del 5%. oltre a quello 
del 12% a carico delle ditte produttrici. e 
dovuto dalle farmacie agli Istituti mutua 
listici. non gia in virtu di convenzione sti 
pulata tra le parti, bens! in forza dell'art. 4 
della legge n. 692 del 1955. 

Gli sconti anzidetti. nelle misure dianzi 
indicate, sono stati sempre applicati sul
l'intero prezzo di vendita del medicinale. 
indipendentemente dalla eventuale quota a 
carico dell'assicurato in assistenza diretta 
e dalla misura del rimborso effettuato in 
assistenza indiretta. 

Sulla questione si sono pronunciate le 
magistrature di merito. le quali hanno ri 
conosciuto il diritto degli Enti mutualistici. 
espressamente citati all art. 2 della legge 
n. 692 del 1955. a percepire gli sconti di 
cui si e detto sui prezzo globale di vendita 
del farmaco, sia esso assunto o meno a 
totale carico degli Enti medesimi. 

Tale principio e stato ribadito dalla Corte 
di Cassazione — Sez. I l l civile nella causa 
Cimatti e Guarda contro INAM e Cassa 
mutua provinciaie di malattia di Bolzano — 
la quale ha altresl sentenziato che il far-
macista e estraneo alle modalita di auto
rizzazione e di assegnazione che l'Ente fa 
all'assicurato. 

Grazie per l'ospitalita. 
DOTT. GASTONE MARSrLLI 

(direttore generale dell'INAM - Roma) 

SI PARLA DI: 
Obiartlvlta. - La TV. lo si sa. e nelle mani 
del governo e quindi chiederle obiettivita 
non e possibile. Ma I'obiettivita e una cosa 
e il ridicolo un'altra: nel Vietnam gli ame. 
ricani bombardano e uccidono vecchi e 
bambini? II commento della televisione e 
esplicito: gli americani lo fanno per la 
liberta e la pace di quel paese e quel che 
piu conta per assicurare la pace mondiale... 
Vi e uno sciopero dei metallurgici che vede 
tutti i lavoratori scendere unitariamente in 
sciopero? L'argomento viene quasi passato 
sotto silenzio. Ma allora e molto piu giusto 
dire che invece del governo a controllare 
la TV sono i padroni. Come si spiega altri
menti che uno sciopero che ha interessato 
quattrocentomfla operai (fra cui i sociali
sti) non abbia avuto alia televisione tutto Io 
spazio che era necessario? 

G. M. 
(PTato - Firenze) 

• • • 

Promassc. — Ancora una volta i lettori 
A. Cataldo di Catania e Angelo Bini di 
Fibbiana (Firenze) ci hanno scritto ricor-
dando le promesse che Andreotti ha fatto 
ai redud della prima gucrra mondiale circa 
un assegno a loro favore. Francamente ci 
e un po' difficile capire la pervicace ostina-
zione che sembra mettere il Ministero inte
ressato nel non far fede alle sue promesse, - j 


