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Amerigo Petrucci 
di Roma 

Crisi senza precedenti nel Vietnam del Sud 

« Fuori Ky!»chiedono uniti 
Quando si beve... 
J% F. KENNEDY (novembre 1961): « Vogliono un 
corpo di truppe americane. Dicono che e necessario 
per ristabilire la tiducia e per mantenere alto il mo
rale. Ma tarebbe come a Berlino. Arrivano le truppe, 
le bande suonano, la folia applaude e nello spazio di 
quattro giorni se ne saranno dimenticati tutti. Ci 
diranno di mandare a It re truppe. E' come quando si 
beve. L'elTctto indcbolisce e bisogna bere ancora. La 
guerra nel Vietnam puo essere vinta solo finche sara 
la loro guerra. Quando sara diventata una guerra di 
bianchi, 1'avremo persa. come dieci anni fa l'ha persa 
la Francia ». 

McNamara (settembre 1962, dopo l'invio dei « consi-
glieri » per la c guerra speciale »): « Qualsiasi criterio 
di misura si adolta, mostra che nel Vietnam stiamo 
vincendo la guerra >. 

J . F. Kennedy (gennaio 1963): « Nel Vietnam del 
sud la spada dell'aggressione e stata spuntata ». 

Non e male, ogni tanto, rifarsi al passato. In que-
sto caso, le citazioni tesluali dei massimi responsabili 
della politica americana dell'epoca mostrano due cose: 
1) nonostanle la lucidita di un giudizio come quello 
che Kennedy dava nel novembre del 1961, alia Casa 
Bianca di Washington si puo rimanere prigionieri di 
un ingranaggio che annulla, di fatto, la ragione; 2) 
gia tre anni fa gli americani — proprio per effetto di 
questo meccanismo — erano sicuri di vincere la 
guerra nel Vietnam. Basta leggere le cronache di 
questi giorni per renders! conto di quanto lontano essi 
erano allora e sono adesso dalla realta. Persino il 
lucido pessimismo di Kennedy del novembre 1961 era 
Inadeguato. Non e vero. infatti, che i vietnamiti hanno 
«dimenticaJo r>. Al contrario. E* proprio la presenza 
massiccia di truppe americane che crea nel Vietnam 
del sud le condizioni della rivolta. Lo ha riconosciuto, 
giorni fa, il senatore JTulbright. in una crudissima 
denuncia della situazione maturata nel paese a causa 
della occupazionc americana. Non se ne puo piu: 
ecco la verita. Gli americani arrivano, impongono la 
loro legge, distruggono il paese. Comprano e corrom-
pono tutto. Questa e la «logica » della loro guerra. E 
ad un certo punto tutto esplode: la guerra che dura 
da troppo tempo, la vittoria che non arriva mai, la 
minaccia di sacrifici sempre piu duri. 

J O ISOGNA essere completamente ciechi per non 
vedere tutto questo. Sono ciechi gli americani? Gli 
scrittori del Popolo sorridono quando noi parliamo 
della logica deirimperialismo. Ma di cos'altro e il 
frutto questa guerra. che sta riproducendo puntual-
mente, in forme macroscopiche, l'esperienza francese 
di undici anni fa? C'e persino l'equivalente dello « scan-
dalo delle piastre». E c'e, anche, un movimento 
di opinione che negli Stati Uniti sta conducendo una 
battaglia coraggiosa per la pace in termini che ricor-
dano la lotta condotta in Francia contro la «sale 
guerre ». 

Perche noi italiani dovremmo rimanere indiffe-
renti, dietro un governo che continua a esprimere 
«comprensione»? In ncme di che cosa? Per chi 
stanno combattento gli americani? II governo di Sai
gon e odiato. Intere citta sono in rivolta contro "di 
esso. A Danang il ridicolc e feroce dittatore Kao Ky 
ha dovuto impegnare i marines nel tentativo di venire 
a capo delia rivolta. Ma essa e immediatamente 
divampata a Hue. La stessa Saigon, d'altra parte, e 
paralizzata da uno sciopero generale. Si ha un bel 
cercare le cause della rivolta nella rivalita tra bud-
disti e cattolici. La verita e che i vietnamiti del sud 
ne hanno abbastanza della guerra e della occupazione 
americana. Vogliono farla finita. Vogliono fare la pace 
tra di loro e con il nord. 

M j L I AMERICANI lo sanno molto bene. Per questo 
Jtacciono. Tace la Casa Bianca. Tace il Dipartimento 
Idi Stato. Tace il Pentagono. Per la semplice ragione 
[che non sanno che pesci pigliare. E una parola, un 
[gesto fuori posto possono avere, ormai, conseguenze 
lincalcolabili. Ma e un silenzio gravido di pericoli. 

isso indica, infatti, che i gruppi dirigenti di Wa
shington sono disposti a formulare tutte le ipotesi 
tranne quella giusta. Che e di andarsene dal Vietnam 
lasciando i vietnamiti liberi di decidere del loro destino. 
11 contrario, le voci dei generali che si sono udite 

fino a qualche giorno fa domandano un ulteriore ina-
sprimento della guerra — bombardare Haiphong e 
lanoi — e la sua estensione, la provocazione contro 

la Cina. E* una vecchia, radicata, maledetta tenta-
rione. « E' come quando si beve... > — diceva J . F. 
Kennedy. 

Assistere in silenzio? Moro e Rumor pensano alle 
•lezioni del 12 giugno e si lanciano ciecamente nella 
solita, vecchia, e anche questa maledetta, crociata anti-
comunista. Nenni fa loro, piu o meno direttamente, da 
supporto. Cosa cercano di risolvere? II Vietnam — loro 

Imalgrado — e divenlato un test decisivo della « crvilta > 
Idi cui essi si sono fatti portabandiera. II Vietnam che 
I non ne pud piu, che insorge contro ranticomunismo por-
|tato allc estreme conseguenze della guerra... 

Alberto Jacovtello 

buddisti e soldati 
Le truppe fedeli al fantoccio e i ribelli si affrontano per le vie 

di Danang - Hue si arma - Sciopero generale a Saigon 

Consigliere Comunale 

Chi e Ennio Pompei? 
# CIA' « FEDERALE » MISSING DI ROMA (e in questa vaste 

capo e Isplratore delle bravate teppistlche) 
# GIA' CONSIGLIERE COMUNALE DEL MSI (e in questa ve-

ste diffamatore della Resistenza, denunciato per apologia di 
fascismo) 

# GIA' CONVERTITO AL CENTRO SINISTRA (da lui deflnito 
in precedenza « prospettiva aberrante ») PER PORT ARE IL 
SUO VOTO DETERMINANTE ALLA GIUNTA PETRUCCI-
GRISOLIA 

# E ORA ASPIRANTE AL SEGGIO DI CONSIGLIERE D.C. 

La DC sa di non poter avere rofi da sinistra, a causa della sua politica 
conservatricc e del fallimento dell'anuninistrazione di centro-sMstra 

PER QUESTO CERCA NUOVE FORZE A DESTRA 
nella citta che ha conosciuto le Fosse Ardeatine. Porta S. Paolo e, 
solo pochi giorni orsono, la grande lotta antifascista all'Universita! 

ELETTORI SOCIALIST!, LAICI E CATTOLICI ANTIFASCIST!: 
ecco la « svolta > per la quale vi si chiede di votare! 

Per la difesa e lo sviluppo della democrazia 
Per nuove maggioranze anlifasciste e di sinistra 

VOTATE COMUNISTA 

SAIGON. 1G. I 
11 generale Nguyen Cao Ky, 

il « primo ministro i> fantoccio 
di Saigon, ha aperto con il 
suo colpo di forza contro la 
citta di Danang una crisi sen
za precedenti: questo e il giu
dizio unanimc degli osservato-
ri. i quali sono concordi nel 
ritenere che la partita da lui 
cosi incautamente aperta non 
potra risolversi che con il suo 
defenestramento, o con una 
intensificazione della repressio-
ne nei confronti di qualsiasi 
oppositore reale o potenziale. 

La situazione. a 24 ore dal-
l'attacco a Danang, e infatti 
drammatica, e puo essere cosi 
riassunta: a Danang le truppe 
di Ky e quelle «ribelli» si 
fronteggiano ancora nelle stra-
de e attorno alle pagode. men-
tre i monaci buddisti minac-
ciano di auto-sacrificarsi su 
roghi gia preparati se le pa
gode — punti di forza delle 
truppe t secessioniste » — ver-
ranno invase: a Saigon il re 
verendo Thien Minh. capo del
la gioventu buddista e uno dei 
principali dirigenti religiosi. 
ha chiesto le immediate di
missioni di Cao Ky, definendo 
la - crisi attuale < molto piu 
grave» di quella del mese 
scorso, ed ha annunciato che 
mille persone hanno iniziato 
lo sciopero della fame per 
protesta. A tutto cid si sono 
aggiunti oggi uno sciopero ge
nerale proclamato dai sinda-
cati di Saigon e numerose 
azioni delle unita del Fronte 
di liberazione, che a Saigon 
hanno attaccato alcune stazio 
ni di polizia ed a Tay Ninh 
hanno bombardato con mortaj 
l'aeroporto militare. perno del 
le operazioni di rastrellamen-
to nella provincia. 

A Washington, intanto, alle 
affannose consultazioni di ieri 
sono seguite oggi nuove riu-
nioni indette da Johnson alia 
Casa Bianca, per seguire gli 
sviluppi della situazione. La 
linea ufficiale di Washington 
e questa: noi non e'entriamo, 
e una questione fra i gene
rali di Saigon: i nostri uomini 
a Saigon sono impegnati a ri-
mettere pace fra di loro. Ma 
non tutto e chiaro nel ruolo 
che gli americani, o alcuni 
servizi americani. hanno avu-
to nello scatenamento delle 
forze di Cao Ky. 

Nei dettagli. gli sviluppi del 
la situazione nelle ultime 2-1 
ore sono i seguenti: 

Danang — Nel corso della 
notte. le truppe di Cao Ky so 
no riuscite ad impadronirsi del 
mercato centrale. sede di un 
concentramento delle truppe 
c ribelli » del primo corpo d ar-
mata. Ma oggi la situazione 
e apparsa immutata nspetto a 
ieri: una parte della citta ri-
sulta occupata, ma nell'altra 
parte, e soprattutto attorno al
le pagode, essa e ancora con-
trollata dai c ribelli », che por-
tano. per distinguersi dai sol
dati di Ky, bracciali color 
arancione, fatti dai monaci 
buddisti utilizzando le tonache 
religiose. Stamattina si e av*u 
to il funerale di due delle vit-
time degli scontri di ieri. che 
sarebbero state in tutto una 
decina. 

Subito dopo i funerali. le 
truppe di Ky hanno tentato 
una provocazione. Quattro car-
ri armati e 140 marines si so
no diretti verso la pagoda di 
Thinh Hoi. uno dei centri del
la resistenza, ma a questo 
punto centinaia di persone che 
avevano partecipato ai fune
rali e un centinak) di monaci 
buddisti si sono precipitati da-
vanti ai carri armati e ai ma
rines, mettendosi a sedere in 
mezzo alia strada e bloccan 
done 1'avanzata. I marines han 
no messo in postazione una 
mitragliatrice pesante puntan 
dola sulla folia, da soli 15 
metri di distanza. II « confron-
t o i e durato 80 minuti, du
rante i quali gli ufhciali dei 
marines hanno negoziato con i 
buddisti il rilascio di 14 loro 
soldati catturati ieri. Ottenu-
tolo, si sono ritirati in buon 
ordine. 

Nel cortile della stessa pa
goda sono state preparate tre 
pire suite quali tre monaci si 
sacrificheranno nel fuoco, se 
le truppe di Ky attaccheran-
no di nuovo. Altri monaci se-
guirebbero il loro esempio su
bito dopo. Tutti i monaci, in-
(Segue in ultima pagina) 

Si e aperto alia Camera il dibattito sull'Ateneo romano 

Democrazia nell'Universita: 
eao il primo compito uraente 

II discorso del compagno Ingrao • Puntuale analisl 
degli avvenimenti e delle responsabilita - La strut-
tura abnorme deirUniversita di Roma e la crisi 
del sistema universitario italiano - Nel comporta-
mento di Moro come professore universitario 
si rispecchta una linea - Gli altri* Interventi 

Paolo Rossi e morto il 27 
aprile: venti giorni fa. Ieri a 
Montecitorio quella data e tor-
nata nei discorsi del compagno 
Ingrao, del socialista Paolic-
chi. del compagno Sanna del 
PSIUP, del socialdemocratico 
Righetti che hanno illustrato 
le mozioni presentate sui fatti 
della Universita romana. Le 
tribune rigurgitavano di stu-
denti e docenti, mentre in aula 

Domani ore 12: scade il termine 

ANCORA 24 ORE PER 
LE LISTE ELETTORALI 

La DC quasi dappertutto 
liquida la propria sinistra 
Operazione analoga del 
PSI a Firenze e a Fori! 

Mancano poco piu di ventiqvat-
tr'ore alia scadenza dei termini, 
fissati dalla legge elettorale, e 
purtuttavia il panorama delle It-
ste dei candidati ai Consigli pro-
vinciali e comunali che saranno 
rinnovati con il voto del 12-13 giu
gno, e tuttora xncompleto. Diver-
si partiti — e primo tra tutti la 
DC — a ieri non avevano messo 
a punto le low rappresentanze. 
Di consepuenza, gli stessi partiti 
sono finora rimasti praticamen-
te assenti dalla battaglia eletto
rale, nei grandi come nei picco-
U centri, dove, inrece,~il'PCl. che 
quasi ovunque ha presentato le 
proprie liste, ha gia p^eso con-
tatto con grandi masse di cittadi-
ni in imponenti. calorose manife-
st azioni. 

Un dato perd emerge con svffi-
ciente chiarezza: ed e la scelta 
di destra che la DC. svWonda 
della «converstone • nazionale 
operata da Rumor, Moro e Scel-
ba (assurto alia presidenza del 
Pnrtito). ha compiuto soprattutto 
nei capoluoghi di provincia. 

ROMA — .4 Roma, sinora a 
ieri sera erano state presentate 
quattro liste (nell'ordine il PCJ. 
al primo posto anche tulla sche-
da per la Provincia. il PX.M. :I 
PSDI e il PL1) che prevedibil-
mente saliranno a ^odici entro 
domani. Mancano ancora. jra i 
maogiori schieramenti. quelle 
delta DC. del PRl (che avrd a 
capolista La Malfa). del PSI (ca-
polista il rice sindaco Grisolia). 

La lista DC — stando alle an-
ticipazioni sinora fomite — d la 
sintesi di una politica trasformi-
slica e. ad un tempo, di suddi-
lanza alle forze padmnali e con 
servatrici. In essa spiccano di-
Jatti Vex « federale » neo-Jascista 
Ennio Pompei (chiamato ad apri-
re la campagna elettorale insie-
me con il sindaco Petrucci), U 
capo degli industriali metalmec-
canici del Lazio. Nistri, e Von, 
Agostino Greggi, uomo deUa Cu-
(Segue in ultima pagina) 

A 4 mesi dalla rottura delle trattative 

METALLURGY: 
oggi I'incontro 
con rintersind 

II contratto delle aztende IRI-ENI riguarda 150 mila 
lavoratori - Gravi responsabilita del governo nell'in-
transigenza delrlndustria a parteciparione statale 

I tre sindacati dei metallurgici 
si incontrano oggi con rintersind 
e con 1TASAP — che rappresen-
tano le aziende IRI ed EXI — 
per tentare la ripresa delle trat
tative sul contratto. scaduto il 
31 ottobre. La riunione e stata 
convocata dall'Intersind-ASAP do
po I'tntesa di massima raggiunta 
il 6 scorso fra le Confederazioni 
sindacali e i rappresentanti del 
padronato privato e pubblico. per 
lo sblocco delle numerose ver-
tenze contrattuali aperte da rne^i. 

Î e trattative per i 150 mila 
metallurgici delle aziende a par-
tecipazione statale sono state rot-
te all'inizio doll'anno; subito dopo 
e stata aperta la lotta unit an a 
in questo settore, con un primo 
sciopero attuato compattamente tl 
18 gennaia Successivarrente fu-
rono rotte anche le trattative col 
padronato privato. e la lotta con-
trattuale divento unica anche se 
i metallurgici hanno due cori-
tratti. Quando nelle scorse setti-
mane i sindacati di categoria 
hanno cercato la via di una ri-
presa delle trattative. rintersind 
e l'ASAP hanno avanzato una 
proposta flluminante: - toraare a 
fare un wlo contratto per totta 
1'iadustria metallargica, cioe an* 

nuliare la nositiva diiTerenziazio-
ne realizzata nel 1962. sull'onda 
dell'altra grande battaglia dei 
metallurgici. 

In questa proposta, come nei-
ratteggiamento rigido manifesta-
to anche ultimamente dall'Inter-
sind nella sua assemblea annua* 
le. c"e tutta rinvohizione delle 
aziende pubbliche. specchio del-
Tinvoluzione goternativa e del 
piu generale e stretto aCinea-
mento fra padronato e Stata La 
rottura delle trattative era infatti 
avvenuta per un eguale rifruto 
delle aziende di Stato come di 
quelle private al!e ri\endicazioni 
comuni dei tre sindacati dei me
tallurgici: I c5 punti > della 
c piattaforma > che e gia passata 
nelle minori imprese aderenti al
ia Confapi. Dall*e?ua!e rifiirto « 
passa alia proposta di equate 
contratto, dopo un eguale atteg-

(Segue in ultima pagina) 

Tutti i dtputati ctMnunisti 
MOO nfmti ao assara pfasan* 
ti SENZA ECCEZ10NE AL-
CUNA alia saduta mi o « i . 

l'unico settore «pieno» era 
quello del PCI. Poteva diven-
tare una semplice commemora-
zione, una rievocazione dei fat
ti accaduti nei giorni seguenti 
al tragico avvenimento, una pu-
ra e semplice denuncia delle 
tante responsabilita politiche e 
governative emerse in quelle 
gravi. severe giornate. Questo 
c'e stato. ma c'e stato anche 
qualcosa di piu. 

L'inizio del dibattito sui fatti 
romani, infatti, ha gia posto 
le premesse — per merito in 
primo Iuogo del compagrio In
grao che ha dato un respiro di 
larga prospettiva al suo discor
so — per una discussione. e 
per una conclusione della di
scussione. che impegni subito 
tutte le forze politiche demo
c r a t i z e del Parlamento in uno 
sforzo reale per risolvere la 
crisi della Universita, per af-
frontare con urgenza il tema 
della sua riforma. per portare 
senza piu dilazioni nelle nostre 
scuole. a tutti i livelli. la de
mocrazia e la Costituzione. 

La discussione proseguira og
gi. e forse domani. con la re
plica del governo. le controre-
pliche e il voto. 

II compagno Ingrao c parti-
to innanzi tutto dalla analisi 
dei fatti awenuti alia Univer
sita di Roma, articolata in tre 
aspetti: la presenza delle vio-
lenze squadristiche fasciste; lo 
atteggiamento della polizia; la 
posizione del rettore. Ha quin-
di indicate le responsabilita pre
cise delle forze politiche rea-
zionarie nella situazione deter-
minatasi. e quindi e passato a 
trattare dei problemi di fon-
do che sono dietro a quei fatti 
e che provocano la crisi della 
Universita italiana: problemi 
relativi alia concezione dell'in-
segnamento; problemi relativi 
al governo deirUniversita. alia 
"sua reale autonomia. Di fron
te a questa situazione. le forze 
politicne hanno 1'obbligo di ri-
spettare l'impegno che si sono 
assunte di fronte al mondo del
la cultura. di fronte agli stu
dent] e ai docenti. 

E' solo per questa \ ia del 
resto (la via del potenziamento 
delle autonomie e degli istituti 
social i intermedi) che si puo 
trovare soluzione alia crisi del
le istituzioni. 

t fatti e le violenze che hanno 
Dortato alia morte di Paolo Ros
si il 27 aprile scorso. ha detto 
Ingrao. non possono essere con-
siderati Un episodio isolato, a 
se stante, ma devono essere vi-
<;ti nel contesto di una realta di 
<*ui oggi abbiamo precisa docu-
mentazione anche attraverso il 
"libro bianco" preparato dagli 
studenti e dai docenti democra
tic! deirUniversita. Ingrao ha 
ricordato brevemente alcuni de
gli episodi salienti che dal no
vembre '60 fino alia tragedia 
dell'aprile '66 hanno caratteriz-
zato questa piccola < escala
tion » delle bande teppiste alia 
Universita di Roma. Dall'as-
salto all'assemblea deU'ORUR. 
alle aggressioni agli studenti 

U. b. 
(Segue m pagina 11) 

Incontro all'aeroporto di Fiumrciho 

Prormemoria 
dei licenziati 

a Saragat 

Ieri mattina, prima di part ire in aereo per Copenaghcn, il Prasi-
dente della Repubblica Saragat ha rkevuto, nella sala dal carl-
moniate di Fiumicino, una delegazione di lavoratori dalla SO. 
GE.ME.-Alitalia, in rappresentanza dei 300 dipendenti cha da 
oltre un mese occupano I'azienda per ottenere la revoca di 7t 
licenziamenti per rappresaglia sindacale. II Presidenta si a 
intrattenuto cordialmente con la delegazione cha gli ha conse-
gnato un pro-memoria sulla lotta e sulla situazione dell'azianda a 
parfeciDazione statale. Saragat ha assicurato un suo intarvanto. 
Nella foto: una lavoratrice della SO.GE.ME. consagna tl pco-
memoria al Presidente 

(A pagina 2 alt re notizie) 

Lo sciopero 
dei giornali 

Le trattative fra la Federazio-
ne degli editort e t sindacati dei 
lavoratori potigrafici dei quoti 
diani per U rinnovo del contralto 
di lavoro si sono rotte subito al 
loro inizio e i sindacati operai 
aderenu alia CG1L e alia C1SL 
hanno proclamato uno sciopero 
nazionale a~una giornata. Domani 
quindi non uscira nessvn giornale 
e non uscira neppure l'Unita. In 
questo modo l'Unita subisce la 
conseguenza di una vertenza che 
non le appartiene, perche la rot
tura e avvenuta su richieste dei 
lavoratori riguardanti i diritti 
sindacali, richieste che noi non 
solo consideriamo giuste, ma che 
neUa maggior parte vengono ap-
plicate gia neU'azienda dove 
l'Unita si stampa. £* da notare 
infatti che la determbuuione del
le richieste solariali i stata su-
bordinata dai sittdacati alia aoiu-

zione di tali problemi preliminari 
e che quindi in questo momenta 
non e neppure m discussione «m 
proWemo di nuovi oneri salariali. 
E" cosi evidente che, con la sua 
intransigenza. la Federazione de
gli editori hamvoluto mostrare so
prattutto il suo aiseqvio verso 
le direttive confindustriali e g> 
vernattve, che tendono ad impor-
re non solo il blocco salariale, ma 
la pura e semplice non rinno-
razione dei contratti. cioi U bloc
co contrattuale. E" questo un at-
teggiamento odioso e antidemo-
cratico in linea generale, ma che 
in questo caso si risolve in am 
rero e proprio tradrmento vers* 
gli mteressi della maggior parte 
dei giornali che essa assiste o 
dice dt assistere, ' 

Non e infatti con questo flt> 

(Segue a pagina t) -
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y' 

(dalla prima) 

teggiamento di intratuigenza wr-
«o i latwafort che si affronlano 
« si rtsotvono i problemi della 
stampa quotidiana. che sono as-
sai grossi, e che d grave colva 
del governo (e anche della Fede-
razione edilori) non avere affron-

• tato a tempo debito e nel modo 
giusto. 

Le aziende che stampano I quo-
tidiani non sono e non possono 
essere assimilate sempllcistica-
mente alle altre aziende Indu
strials I giornali non assolvono 
soltanto ad un servizlo pubblico, 
assolvono ad un servlzio c demo
cratic >. Senza una stampa li
bera, articolata, che sia tj piu 
possibile lo specchio della com-
plessa articolazione politico di un 
paese come il nostro. la Ubertd 
di stampa diventa soltanto un no-

• me. un princlpio astratto. se non 
un inganno e una bella. 

Ebbene, questa efjettiva. auten-
tica Ubertd di stampa e gld for-
temenle minacclata net nostra 
Paese. Basti. pensare al numero 
insignlflcante di giornali di par
tita che si stampano in Italia e 
al fatto che — salvo I'Unita — 
essi hanno tirature estremamen-
te limitate, non essendo in grado 
di sostenere, nella loro struttura 
editoriale e nella loro fattura, la 

' concorrema del giornali «indi-
' pendent) > flnanziati con i sovra-
profitti di monopolio della FIAT. 
della Edison, del grande cemen-
tiere Pescnti. della speculazlone 
edilizia. ecc. ecc. Ed e inutile 
nascomlere ai nostri lettorl (nel 
momenta in cul nol ckiediamo 
loro due miliardi di sottoscrizione 
e un maggiore impegno nel so-
stenere in modo organizzato la 
diffusione del nostro giornale) a 
prezzo di quali sacrifwi collelt'wi 
I'Unita contende il passo ai gran-
di giornali della horghcsla, e \e 
reatrizionl obbligate fnel numero 
delle pagine. nel numero dei ser 
vizi, nel numero e nei compensi 
ai suoi redaltori) alle quail deve 
sottostare anchc un giornale co 

. me il nostro. che pure si allinea 
con la sua tiratura al livello di 
quel pfomali. ma non dispone 
certo del loro fmanziamenli di 
relti, della loro pubblicitd. ecc. 

Anche in Qtiesto campo tutto e 
slato lasciato dnl aovcrno alia 
«spontaneitd >. cioe all'imperio 
del grande capltale monopolWI j 
co. e a tale passivitd del gover I 
no non si e appasta finora una 
azione energica dei partiti e dei 
giornali veramentp indipendenti e 
democratici. Basti pensare che. 
a differenza di altri pacsi anche 
capitalisti. nessuna regolamenta-
zione esiste in Italia per la di-
stribuzinne della pubhhcltA (nep-
pure per quella di Statol) per 
il numero delle paalne. per gll 
orari di chiusura. per 11 numero 
di ginrni d'uscita. ecc. ecc. Per 
nnn parlare di tutto il compfesso 
problema degli sgravi fiscali. dei 
servizi di trasporto, ecc. ecc. 

lntanto. I costl di produzione 
crescono. e sono desttnati a ere-
scere. dato che & assurdo cercare 
di rovesciare nulle spalle dei 
lavoratori le conseguenze di una 
situazionp di fatto che ha hen 
altre radici e per le Quali ranno 
affrontate ben altre misure che 
non quella del blocco salariale 
e contrattuale! 

La liherla di stampa e in perf-
cnlo in Italia. Questa e la yeritd. 
Di qtiesto possono inftschiarsene 
i partiti della destra e la DC. 
che hanno nei giornali della gran
de tmrahesia monopolistica i loro 
servizipvoli portavoce. Ma powo-
no inftschiarsene i partiti della 
sinistra democratica e tutte le 
forze demncratiche esistenti e 
npprnnti anche nelle fUe del
la DC? 

Alia vigilia di una ' vertenza 
sindacale, che si preanntifieia 
diffirite e aspra. queste cose 
andavann dette Speriamo che non 
cadano nel vuoto. 

I I discorsi di Rumor e le sue scandalose liste elettorali 

non lasciano dubbi sulla svolta conservatrice 

LaDCaprea 
in grave 

imbarazzo 
Una protesta della « Radar» per I'attacco di 
Romanato * 62 deputati dc non hanno votato 
la giusta causa - Domani la Direzione socialista 

: PSI 

Esami: la FIS 
respinge 

le dichiarazioni 
di Preti 

Le orgamzzazionl sindacali. 
aderenti alia Federazione Italia-
na Scuola - (FIS in una nota 
diffusa iert 3era. respingono le 
recenti dichiarazioni del ministro 
Preti in merito all'atteggiamen-
to della FIS sullo schema di pro-
getto di decreto del Prestdente 
della Repubblica relativo agli 
esami di Ucenza media: « I sin-
dacati della Federazione — dice 
11 comunicato — respingono con 
estrema fermezza sia le dichia
razioni deU'on. Preti. sia le il-
lazioni di certa stampa perche 
non pertinent! ai merito del pro
blema. meramente di carattere 
didattieo e pedattogico e non sin
dacale. posto dalla FIS al go
verno. mentre rivendicano m un 
sindacalismo moderno. democra-
tico e veramente aperto ai pro
blemi sociali il diritto-dovere per 
la scuola e per il suo personale 
direUivo e docente di chiedere 
che l'esecutivo. e dot U gover
no. nelTemanare le norme di at-
tuarione della legge sulla rifor-
ma della scuola media, non ne 
disattenda to spirito ponendo in 
crisi l'intero sistema scolastico 
italiano che alia collegialita del 
giudizio del Consiglio di classe 
affida la fase conclusiva del dia-
logo che per tre anni dirigenti 
• professor! hanno condotto con 
i loro allievi >. 

'k 

Napoli 

Consigliere dc 
deferito ai 

probiviri per 
le critiche al 

centro-sinistra 
NAPOLI. 16. 

Di fronte alle difficolta che 
mcontra nel tentativo di sanare 
la crisi artertasi in seno al cen
tro-sinistra. il gruppo doroteo 
e passato alle intimidazioni: a 
maggioranza. la Giunta provin-
ciale della DC ha deferito al 
proNvin un consialiere comuna-
le. di Napoli. Renato Daniele. ac
cusal o di avere apertamente. ak 
traverso una at;enzia di stamps 
c la sua opera di consigliere. 
criticato 1'immobilismo della an> 
ministrazione di centro-sinistra. 

Si da per certa gia la decisio-
ne della sospensione del Daniele 
a un mese da ogni attivita di par-
tito: ma gia contro la delibera 
di deferimento ai probiviri. la si
nistra ha reagito organlzzando 
tfi fatto il dussenao. con Tinvio di 
decine di teJegrammi di protesta 
a Rumor* 

Al cen t ro dei comment ! po-
litici 6 il ne t to o r i en tamento 
di des t ra impresso dal la DC 
alia sua propaganda e alia 
sua azione e le t tora le . In al-
tra pa r t e del g iornale vengo-
no fornit i , p e r quan to riguar-
da le l iste, da t i c lamorosi . 
D'altra par te , eonferme ine-
quivocabili sono venule nei 
g iomi scorsi , col discorso di 
Rumor p ieno di benevolenza 
per il PLI , con la sospenslo 
ne di Corghi , con la violcnta 
le t tera del l 'on. Romanato , 
m e m b r o della Direzione dc, 
cont ro i professori e gli stu 
dent i antifascist! de lPuniver 
sita di Roma. leri si e ap-
preso che lo stesso Romana
to ha inviato una scconda 
le t tera , ques ta volta al Po-
polo, p e r r e sp inge re la del 
res to mol to b landa deplora-
zione rlvoltagli dal quotidia* 
no dc, invoenndo il preceden-
te del le pro tes te della sini
s t ra pe r il caso Corghi . 

La Direzione del la DC si 
r iun i r a p robab i lmen te doma
ni pe r p r e n d e r e in e same am-
bedue gli a rgoment i . Da par
te della s in is t ra e i n t an to ve* 
nuta u n a vibra ta pro tes ta pe r 
quel lo che essa definisce un 
« improponibi le » tenta t ivo 
< di m a n t e n e r e una posizione 
equ id i s t an te >. In una nota 
del la Radar si r i leva che 
m e n t r e la s inis t ra , nella DC, 
e in minoranza e alFopposi-
zione, Ton. Romanato 6 espo-
nen t e del la nuova maggio-
ranza formatasi a l l 'u l t imo 
Consiglio nazionale, e le sue 
idee sono « c e r t a m e n t e • con-
divise in diversi se t tor i di 
quel la maggioranza. Sono an-
cora una volta di f ronte due 
l inee pol i t iche, e la co r r en t e 
di Impegno democratico de
ve qu indi , conclude la Ra
dar, o p e r a r e una sccl ta . 11 
guaio £ pe r6 che ques ta seel-
ta , come d imos t rano i fatt i , 
e gia s t a t a compiu ta , e pur-
t roppo non ha mol to senso 
a t t a rdars i a sol leci tar la . 

Oggi si r iunisce il d i re t t ivo 
dc del la Camera ; e anch 'esso, 
t an to p e r cambia re , ha al-
l 'ordine del g iorno u n a que-
s t ione c h e inves te le persi
s ten t ! division! a l l ' in te rno del 
g ruppo e il suo a t teggiamen-
to nei confront! de l governo. 
Si 6 infat t i scoper to che , ol-
t r e al le as tensionl dei 16 de
puta t i cislini p resen t i in au
la, il g ruppo d c h a forni to 
ben 46 assent i In occasione 
della votazione sul la giusta 
causa; e nessuno s i sent i reb-
be ce r to di e sc ludere che 
buona p a r t e del 32 voti con-
t ra r i s iano anch 'ess i da at-
t r ibu i rs i alia DC. Anche qui 
s iamo in presenza di una 
contes tazione sui p recedent i , 
in q u a n t o v iene r i corda to lo 
episodio del voto sul la scuo
la m a t e r n a che provocd la 
caduta del secondo governo 
Moro Allora r i su l t a rono as
sent i 46 depu ta t i dc , e solo 
6 di essi . tu t t i de l ta des t ra , 
a m m i s e r o di non ave r voluto 
vo ta re a favore del la legge. 
Cont ro d i loro n o n fu p e r o 
p reso a l cun p r o w e d i r a e n t o . 

Anche la Direzione del PSI 
e convocata p e r doraanl , p e r 
e samina re la s i tuazione poli-
t ica in vis ta de l le elezioni. 
Sembra ce r to che essa si oc-
cupera anche deH'unificazio-
n e con il PSDI, in r appo r to 
alia nomina de l le t r e sotto-
commissioni c h e dov ranno 
svolgere il lavoro p repa ra to -
rio sui temi idcologici . po
litic! c del lo s t a tu to . E ' s t a to 
confermato . a ques to propo-
sito. che esse s a r a n n o com-
poste di 8 membr i c iascuna. 
e che il comita to mis to tor-
ne ra a riunirsi so l tan to dopo 
che sa ra concluso il loro la
voro, cioe c e r t a m e n t e dopo 
le elezioni di giugno. Nella 
riunione s i pa r l e ra anche 
con t u t t a probabi l i ty del mo
d o c h e la DC va seguendo 
p e r c o m p o r r e le sue l is te 
e le t to ra l i . a proposi to de l 
qua l e u n grave imbarazzo si 
e diffuso nel PSI . Segnalia-
mo ino l t re che in ambient i 
del la maggioranza dc il di
scorso t e n u t o saba to da Nen-
ni a Milano non e parso suf-
f ic ientemente d u r o verso i 
comunis t i , e che gli stessi 
ambien t i — quel l i che fanno 
capo aH'cx-notabile Togni ~ 
ne ricavano la conclusione 
che la DC nel la campagna 
e le t to ra le non deve gua rda re 
in faccia n e m m e n o i suoi al-
leatL Cid che del resto sta 
gia abbondantetnente fa-
cendo. 

II minl i tro P i e n c d n i ha 
reso noto di ro ler eomindarc 

pa r l amen ta r i di opposizione 
a proposi to della program-
mazione. Egli avra oggi, salvo 
impediment i der ivant i dal-
l ' andamento dei lavori alia 
Camera , un incontro con il 
compagno Ingrao. 

m. gn. 

Domani scade 
il termine 

per presentare le 
liste elettorali 

Domani 18 M A G G I O alle 
O R E 12 
• scadenza del termine per la 

presentazione alia segreteria 
deH'Ufflcio elettorale centrale 
dei gruppi dei candidati alia 
elezlone del Consiglio provln 
ciale 

• scadenza del termine per la 
presentazione alia segreteria 
del Comune delle liste dei can
didati per ia eltzlone dnl Con
siglio comunola 

• scadenza del termine per la 
presentazione al Sindaco delle 
istanze per I'assegnamento 
definitivo di spasi per la pro
paganda elettorale da parte 
degli afflancntori delle liste o 
delle candidature 

Consegnato al Presidente un pro-memoria 

Gli operai della Sogeme 
a Saragat: «Confidiamo 
in un atto di giustizia» 

Macaluso a Modena 

AU'insegna dell'unita 
democratica la campagna 
della stampa comunista 

La federazione modenese ospitera il Festival nazionale — L'iniziativa di 
massa del partito nelle lotte sociali e contro i pericoli scissionistici 

nel movimento operaio 

Per iniziativa comunista 

Decise pene piu severe 
per gli «omicidi bianchi» 

L'iniziativa legislativa comuni
sta. promossa dai compagni Coc-
cm. Zoiwli e Spngnoli, in sede 
di commissione Giustizia della 
Camera suU'inasprimento delle 
pene per gli omicidi e lesioni gra-
vi e gravissimi. di natura colpo-
sa. derivanti dall'inosservanza 
delle norme per la prevenzione 
degli infortimi sui lavoro e dive-
nuta legge in seguito all'approva-
zione della commissione Giusti
zia del Senato. del tcsto unifi-
cato presofitato dagli onorevoli 
Berlinguer (socialista), Coccia 
(comunista) e Pennacchini (DC). 

In commissione. I deputati co
munisti ebbero a sostenere l'in-
differibilitii di prevedere. in ma
teria di reati colposi. un inteiTen-
to del legislatore che non si 11-
mitasse ai sinjstri stradali ma sul
la scorta dell'allarmante aumento 
degli infortuni sui lavoro. pre-
vedesse un'accentuata severita 
delle sanzioni per le responsabi-
lita penali. allorche dall'inosser-
vanza delle norme sulla sicurezza 
del lavoro derivino conseguenze 
letali o gravi menomazioni al la-
voratore. 

Con le nuove norme — che en-

trano in vigore — I'omicidio col 
poso derivante da infortunio sui 
lavoro. e punito con la pena del
la reclusione da uno a 5 anni; le 
lesioni gravi con la reclusione da 
2 a 6 mesi o della mult a da 
1G0.000 a 400.000 lire ; le lesioni 
grnvissime con la reclusione da 
G mesi a 2 anni o con una multa 
da 400.000 a K00.0O0 lire. 

Questo inasprimento delle san
zioni si rendeva necessario di 
fronte al dilagare degli « omicidi 
bianchi 9 e degli inrortuni nei 
cantieri e nelle aziende. facilitati 
dallo intensificato supersfrutta-
mento e dalle dimlnuite misure 
di protezione nelle imprese. 

Resta tuttavia aperta l'esigen-
za. come afferma la relazione del
la proposta di legge comunista — 
per ottenore una plena tutela del
ta sicurezza nel lavoro — di una 
generale severa normativa i>er 

auanto attiene alia prevenzione 
egli Infortuni, e dell'adeguato 

accrescersi della severita della 
concorrente norma penale di cui 
all'articolo 437 del codice penale. 
relativa alia rimozione e omissio-
ne dolosa di cautela contro gli 
infortuni sui lavoro. 

Una ricchezza che pud awiare lo sviluppo della provincia 

Proposte del PCI per 
utilizzare metano e 

acqua nella Capitanata 
Ma la DC, al convegno unitario che si 6 svolto a Foggia, ha ribadito la po
sizione gi& espressa da Moro: solo speranze per le future generazioni 

Dtl nostro inviato 
FOGGIA. 16 

Acqua e metano sono le gran-
di risorse della Capitanata. rap-
presentano una ricchezza che. 
se utilizzata in un certo modo. 
pud determinare un serto ed or-
ganico avvio di sviluppo dell'in-
tera economia della provincia 
che e fra le piu depresse della 
regione pugliese. Si possono ir-
rigare nella Capitanata 150 mila 
ettari di terra, mentre sono stall 
rinvenuti in questi ultimi anni 
venti miliardi di metrt cubi di 
metano Occorrono quindi alcu-
ne scelte politiche precise che 
il governo deve compiere per-
chi si did ft via ad uno sptfup-
po economico basato sulle ri
sorse reali della provincia. sul
la utilizzazione piena della in-
gente e capace forza di lavoro. 
suUa modernizzazione e trasjor-
mazione delVagricoltura e del
la sua irrigazione. su uno sviluppo 
deU'industria che porta dalla u 
tilizzazione delle risorse minera-
rie esistenti. Questa esigenza & 
stata atanzata non solo dai comtt-
nud foggiani. ma anche dalle 
altre forze politiche e se ne i 
fatto portavoce recentemente lo 
stesso sindaco democristiano di 
Foggia. il dottor Forcella. nel 
discorso rirolto al Presidente del 
Consiglio Moro in occasione del 
la tnauauraztone della XVU Fie 
ra dell AgrtcoltuTa dt Foggia. 
La rispoito d: Moro $ stata ne-
palica su tutta la linea, lascian-
da solo speranze per te future pe-
nerazioni della Capitanata. 

Questo *no* di Moro e del 
gorerno di centro-sinistra alle 
esigenze e ai bisogni urgentt del
la provincia di Foggia (il cui 
reddito medio per abitante i 
aumentato solo del 2.9% contro 
H 10.6% della Puglia e 18.1 del 
paese) i pesato sui convegno uni
tario per Vacqua e il metano che 
si i svolto Valtro ieri a Foggia 
indetto da quella Ammimstrazio-
ne provinciate su proposta del-
VAmministrazione democratica di 
Lucera, cui hanno oartecipoto 
tutti i smdoci della provincia 
noncht exponenti del mondo po
litico e sindacale. 
• Le popolaziont che hanno pre 

so posizione nel convegno it-
travemo i propn raopresenlanti. 
nrm hanno chiesto beneficenze 
per i comuni aqowzzanti ore t 
stato rmrenuto »! pirt imporlai 
te qiacimento metamfero 4e\ 
Mezzog'orno. • ni Vutilizzazione 
esclusiva di questa immensa 
risorsa. ma scelte precise al go
verno perehi si avvii finalmente 
un processo di sviluppo che voda 
anche oltre i confini della pro
vincia e 4eHa regione stesso. In 
sostanta, eon* ha sostenuto nel 

I n o mtervtnto U compagno sena-
le eontultazloni eon i gruppi ' tore Lvigi Conte, Vaequisizione 

del piano dt captazione e di di-
stribuzione delle acque dell'Ente 
irrigazione, e la richiesta a che 
I'ESi istituisca in provincia di 
Foggia un quarto centro per lo 
sviluppo della industria chimica 
in stretto legame con lo svilup
po delVagricoltura. 

U dibattito che & seguito alia 
relazione. di carattere soprat-
tutto metodologico. del professor 
Garojalo esperto del Comitato 
economico pugliese per la pro-
grammazione. ha dimostrato tut
ta la contraddizione in cui si di-
mena la Democrazia crisliana 
foggiana in materia di sviluppo 
economico della provincia. Da 
una parte sono emerse le richie-
ste impellenti e a volte esaspe-
rate della popolazione per vede-
re risolli i loro vecchi e annosi 
problemi. dall'altra il tentativo 
piu che palese di alcuni oratori 
di parte democristiana di con-
trapporre a questa ferma esi
genza e volontd il gid fatto e le 
buone in'.enzioni del governo. 

Sono mancati al convegno i 
due interlocutori principali. il 
governo e la SSIA-Viscosa. 11 go
verno perehi il sottosegretario 
Malfatti in buona sostanza non 
ha detto nulla di preciso e alia 
fine s> i limitato ad assicurare 
le popolaziont che riferira dili-
gentemente al gorerno le loro 
giuste richieste; e la S.YJ.4 V'«-
scosa perche nulla dt preciso si 
A Maputo da parte dx questo mo 
nopolto circa le sue intenziom 
di utilizzazione dell'ingente quan
titative di metano che e stato 
reoerito. 

11 convegno. nonostante finci-
to rivolto nel suo interrento dal 
compagno Michele Pisttllo. se-
gretario della Federazione comu
nista foggiana ad uscire da un 
accordo generico e tracciare una 
linea precisa di impegno. non i 
andato oltre la genericitd per la 
ferma opposizione della DC a di
re una parola chiara che si con-
trapponesse al « no » pronuncia-
to dal Presidente del Consiglio 
Moro sulle rivendicazioni avan-
zate dalla popolazione della Ca
pitanata. E" caduto cosl defini-
tivamente quel clima di speran-
za che pure s\ era creato a Foa-
gia in questi ultimi tempi pe; 
un serio sviluppo economico del
ta provincia A questo clima 
aveva c'd dato il primo colpo 
il Presidente del Consiaho Mora 
n secondn lo ha dato la Demo 
crazta cristiana foggiana che 
non e stata capace — anche se 
agetolata da una pialtaforma 
di rivendicazioni unitarie sulla 
utilizzazione deW acqua * del 
metano — di presentare e i+ 
vendicare una linea di alttrna-
tiva alTaftiia!* sviluppo econo
mico 

Italo Palasciano 

Carovana 
dell'Unita 

nel Ternano 
per il mese 

della stampa 
TERNI, H . 

Una nuova, vivace, c Caro
vana dell'Unita » ha annun-
clito nel Ternano I'inlzlo del
la campagna per le ttampa 
comunista. 30 abbonamenti 
annuali e 150 straordinarl so
no il primo risultalo cone ret o 
dell'inizlativa, da agglungere 
alia diffuslone straordlnaria 
•fTettuata e agli tmpegni presi 
dalle varie sezioni. 

Altri 20 abbonamenti annuali 
e 100 straordinarl sono in pro-
gramma, e saranno certamen
te raggiunti e superatl. I com
pagni infatti si sono mobili-
tati non solo intorno alia pa
rola d'ordine • Due miliardi 
per I'Unita» ma anche per 
quella: < Piu lettorl al gior
nale del PCI, piu rapida Va-
vanzata verso il socialismo ». 
L'obiettivo fissato per la Fe
derazione di Terni, 13 milioni, 
e stato accettato con entu-
slasmo. 

Dal 24 al 21 maggio, inoltre, 
saranno svolte le • giomate 
per la stampa comunista ». 

Piombino 

Quasi 1 milione 
dei comunisti 
dellltalsider 

PIOMBINO, 16. 
La sezione Gramsci che or-

ganizza I comunisti occupatl 
presso lo stabllimento Italsi-
dcr, in seguita al referendum 
per I'unificazione delle quote 
per il finanziamento del Par- J 
lito e delta stampa comunista, 
ha gia raccoltc, nella sotto
scrizione per i 2 miliardi alia 
stampa, 929.100 lire con il con-
corso di 124 compagni. De
von© ancora versara II lore 
contrlbufo circa 200 Iscrittl. 
La sezione sia quindi prape-
rando una Iniziativa per rt-
wtgersi agli operai eletforl • 
slmpetlnentl del PCI. 

II colloquio nella sala 
dei cerimoniale - Sara
gat: «Leggero il docu
ment in aereo e mi in-
teressero della vostra 
vertenza» - Oggi i la-
voratori riprendono le 
manifestazioni contro la 
intransigenza tlell'Alita-

lia e della Sogeme 

Fra le personality — ministri, 
parlamentari, alti ufliciali. inca-
ricati del cerimoniale — the ieri 
mattina. sui piazzale antistante 
l'aerostazione delle linee interna-
/lonali di Fiumicino. uttendevano 
il Presidente Saragat in procinto 
di partire per Copcnaghen. vi era. 
no anche due « camici bianchi >. 
un operaio ed un'impieRata della 
SO.GE.MK. I loro nomi: Claudia 
.Madiani e Mariano Proietti. pre
sidente della commissione inter
na dell'azienda. Due dei trecento 
lavoratori clie, ormai da trenta-
cinque giorni. occupano l'ediflcio 
della SO.GE.ME. per protesta, 
per respingere i 78 licenziamen-
ti di rappresaglia. 

Mariano Proietti e Claudia Ma
diani erano stati incaricati dai 
loro compagni di illustrare al 
Presidente della Repubblica, che 
aveva accettato di incontrare una 
dclegazione dei lavoratori. i mi>-
tivi della lotta. la situazione del
l'azienda. A questo scopo era 
stato prei>arato. con la collabo. 
razione di tutti gli occupanti. un 
pro-memoria dettagliato: g!j scio-
peri in marzo per i migliora-
nienti economici e normativi, la 
richiesta della SO.GE.ME di as-
sumere 50 operai per il mag
giore lavoro. poi il ricatto (o 
lievi ritocchi alle paghe o ces
sions di parte del servizio alia 
ditta concorrente De Montis). 
i 78 licenziamenti. l'occupazione 
deH'azienda. 250 milioni alia dit
ta privata per il rifornimento 
dei pasti sugli aerei, quando per 
soddisfare le richieste del perso. 
nale sarebbero stati suilicienti 
5 milioni al mese. 

II corteo presidenziale e giun-
to a Fiumicino pochi minuti pri
ma delle 9. con un no' di ritardo 
sui programma previsto. Erano 
gia arrivati. nell'aeroporto, il 
presidente del Consiglio onore-
vole Moro e il ministro degli 
Esteri on. Fanfani, i quali ave-
vano preceduto il Presider't- nel
la sala del cerimoniale. Era an-
cora in corso il colloquio fra Sa
ragat e Ion. Moro, quando nel. 
la sala sono stati fatti entrare 
i due lavoratori in camice bian
co, accompagnati dai sindacalisti 
Sirai e Niccolai- Subito Saragat 
si e. fatto incontro alia delega-
zione: ha stretto la mano a tutti, 
ha ascoltato i lavoratori: quindi 
gli e stato consegnato il prome-
inoria. 

Poco prima, mentre il corteo 
presidenziale transitava nei pres-
si della SO.CIE.ME., sui terrazzo. 
attorno ad una bandiera tricolore 
e con decine e decine di cartelli, 
i la\oratori rimasti a presidiare 
la palazzina avevano richiamato 
l'attenzione del Presidente e del 
seguito. 

« 11 Presidente ci ha cordial. 
mente ricevuti, si e interessato 
della vertenza. ci ha promesso 
che IcagerA il pro-memoria sul-
I'aereo per Copenaghen. ha pro
messo il suo interessamento... > ha 
detto il compagno Luciano Sirni, 
ai lavoratori. < Non lasceremo 
nulla di intentato perche la tran-
quillitd torni nelle nostre case 
e nell'azienda. con il ritiro delle 
rappresaglie...». Le manifestazio
ni programmate oggi e nei pros-
simi giorni. i cortei in citta. al-
1'Alitalia, alle Partecinazioni Sta. 
tali. all'IRI. sono pertanto con-
fermati. 

Nel pro-memoria per il Presi
dente i lavoratori hanno fatto la 
stona dell'azienda a partecipa-
zione statale. della vertenza. i 
suoi sviluppi. i ncoho^cimenti 
della gius!e7za della loro lolta 
g-.mti anche da esponenti del 
go\emo. Ciononostante 1*Alitalia. 
le Partecipazioni Statali. la 
SO.GE.ME mantengono a new a i 
licenziamenti. Ia rappresaglia. 
DoTiani e'e un incontro al Mini-
«tero del Lavoro « ma ahbiamo 

fondati motiri di ritenere — han
no scntto i 300 della SO.GE.ME. 
a Saragat — che Vincontro non 
porterd ad una giusta saluzione 
della vertenza. stanle Vattuale 
intransigenza dell'Alitalia. Ci ri-
m'oiamo peTtanto a Lei. signor 
Presidente — prosegue la lettera 
— e a Lei si rivolaono le 3rtg 
famialie dei lavoratori che da 
15 piorni sfanno rivendo ore 
drammatiche. perche dall'alto del 
suo maoixtero. voalia intertenire 
affinche sia restituita giustizia a 
tutti noi. Ci *or.o madri in pena 
per i loro fioli. lasciati in cu„ 
stodia di estranei. sposi dicisi 
dalle spo<e. famialie hrutalmente 
divisc. Ci e stata tolta la comu-
vicazionc a tutti i teleioni. Vacqua 
tcarseaQta. e stata piu rolte mi-
nacoata la tarpenxione della cor
rente eleUrica. il ciba ci arrira 
c non ci arrira. Le nostre fami-
ghe rirotio di stenti e di priva-
zioni in quanto da circa due mesi 
non percepiamo salario alcuno. 
Sonostante questa drammatica e 
disperata situazione. siamo in-
tenzionati a resislere. forti del 
nostra buon diritto. fino alia re-
roco iotole dei licenziamenti v 

MODENA. 16 
II XX Fesfiual nozionale del

l'Unita si svolgerd nel prossimo 
seitembre a Modena. La propo
sta della Direzione del partito e 
stata accolta con vivo entusia-
smo dull'attivo della federazione 
comunista modenese, riunitosi 
oggi per il lancio della campa
gna per la stampa. Perehi e* sta
ta scelta Modena quale sede della 
grande manifestazione popolare 
che annualmente lia luogo a co~ 
ronamento della miriade di atti
vita e di iniziative che si molti-
plicano in ogni parte del paese 
all'insegna dell'Unita e di tutta 
la stampa comunista? Ha rispo-
sto a questa domanda il compa
gno Emanuele Macaluso nel con
cludes i lavori dell'attivo. 

La Direzione del vart'ttn iia in-
dicato Modena — egli ha detto — 
perche essa nel costituire un 
grande centro dell'Emilia rossa, 
rappresenta un esempio di forza 
del partito. un esempio di unita 
operaia e popolare. un esempio 
di vita democratica. Da qui pud 
e deve venire — ha coniinuato 
I'oratore — una ferma risposta 
a chi ogni muove un attacco al 
nostro partito. all'unifd operaia 
e popolare. alia democrazia. Ec-
co il grande tenia della campa
gna per la stampa comunista: 
fare piu forte il PCI, potenziare, 
e diffondere pi» largamente la 
stampa comunista per stroncare 
i tentativi di scissione socialde-
mocralica. per rafforzare e am-
pliare I'titiitd operaio e popolare. 
per garantire e sviluppare la vita 
den.ocratica del paese. 

A Modena il partito e la FGCl 
insicnic — ha continuato Maca
luso — contano 81 mila iscritti; 
nel corso degli ultimi tre anni 
la sottoscrizione e salita a 86 
milioni e sj prefigge quest'anno 
di toccare il traguardo dei 100 
milioni. La diffusione dell'Unita 
supcra ogni domenica le 30 mila 
copie e quella di Rinascita le 700 
copie. A Modena. nell'affermazio-
ne di una giusta politico e nella 
ricerca costante dell'inizfatira 
umtaria. con questa grande for
za die esprime il partito, sono 
state combattute in questi mesi 
importanti lotte per il lavoro e 
per uno sviluppo anlimonopoli-
stico; sono state confer mate al-
leanze neoli enti locali sulla base 
di programmi rinnovatori; sono 
sorti centri di unitd popolare in 
nuovi momenti di incontro poli
tico e culturale che costituiscono 
altrettanti punti di organizzazio-
ne della vita democratica. E' que
sto esempio die deve essere po
sto all'attenzione - del partito e 
delle masse popolari. affinche' 
concorra a dare ulteriore forza 
e efficacia alia lotta contro le 
invmuzioni conservatrici e per un 
nuovo corso della politico italiano. 

Ahbiamo di fronte nel paese — 
ha poi affermato Macaluso — una 
situazione grave dalla quale de-
rivano al partito e a tutte le for
ze democratiche compiti urgenti 
di mobilitazione e di lotta. L'acu-
tezza delle battaglie contrattuali 
che. con alia testa i metallurgies 
investono le piu diverse catego
ric I'azione per le libertd costi' 
tuzionali e il rinnovamento de
mocratico che dalle fabbriche si 
estende Uno al mondo della scuo
la, Vincapacitd di dare corso a 
una reale politico di programma-
zione. di riforme. di strutturazio-
ne democratica del potere con la 
istituzione delle reaioni. sono tra 
gli elementi di primo piano che 
mettono in chiara evidenza la cri
si del centro sinistra, il marasma 
che conseaue al suo fallimento e 
la pericolositd di una condizione 
nella quale si approfondiscono 
il distacco e le conlraddizioni tra 
governo e paese. Questa situa
zione grave, in cui Vimpotenza 
del centro-sinistra sta precipi-
tando il paese. emerge anche dai 
problemi internazionali e dagli at-
teaaiamenti che in ordine a essi. 
primo fra tutti il conflitto vietna-
mila. il governo italiano assu
me. perseguendo una linea di po
litico estera che non corrisponde 
alia generale volontd di coesi-
slenza e di pace che esprimono 
le masse lavoratrici e popolari. 

La principale responsabilitd del
la presente situazione — ha di-
chiarato I'oratore — la porta la 
DC nella quale, al di Id delle 
affermazioni demagogiche t av-
venuto un netto spostamento a 
destra. come dimostrano le sue 
posizioni nei confront't delta lot
ta popolare, dei problemi della 
scuola e. in particdare delle Uni-
versitA. balzate all'attenzione di 
tutta la ovinione pubblica. come 
dimostrano oli attacchi a La Pira 
e a Corghi. alle ACL1 e alia 
C1SL. come dimostra ancora la 
sua co^dntta nei cenlri in cui 
<oio •mniiTP'iJi IP elezioni. ore 
*i presenta ojfrendo le piii am-
pie garanzie alia destra per as 
sorhirnc i rofi. 

Pesante e pure la responsabi-
lild di chi indica alle masse una 
prospettira fiftizia che. intece 
di unire le forze nella battaglia 
per dare un nuovo sbocco alia 
politico del paese. tende a divi-
dere e a indeboHre H movimen
to operaio e popolare. Le conse
guenze di questo indirizzo. che 
ha il suo obiettiro nella unifica-
zione socialdemocratica e nella 
ccttocazione del nuovo partito al-
rinterno dello schieramento mo-
derato. appaiono gid evidenti nel
la loro gravitd dalla situazione di 
rottura provocata nelle aramini-
sfrazioni popolari e in sede sin
dacale. 

n partito deve acquistare piena 
consapeyolezza nell'attuale real 
la politico e dei grandi compiti 
che ha dmnanzi. La funzione prin
cipale dei comunisti e oggi quel
la di intensiflcare Yazione rivol-
ta a difendere e a rafforzare la 
unitd e I'mtesa fra le forze demo
cratiche al fine di condurre un 
forte contraltacco tale da scon-
figgere la politico del governo di 
centro-sinistra. la prepotenza de
mocristiana e le optniom soriaide-
Tnocratich* e od aprire al paese, 
che celebra quest'anno i 2d anni 
oVIIa Repubblica. la strada del 
rinnovamento c del progresso de
mocratico. 

I 

. _ ! 

Tesseramento I 
I 

UDINE AL 100% I 
CON 600 RECLUTATI 

La campagna di tesseramen
to e reclutamento al partito 
continua ad essere contras-
segnata da positivi risultati 
locali. 

Nei giorni scorsi la Fede
razione di Udlne ha comuni
cato di aver ragghinto il 100"r, 
pari a 7.827 iscritti, con 600 
reclutatl. La Federazione hn 
espresso I'impegno di realiz 
ZHre altri 300 iscritti al par
tito e centinuia alia FGCl in 
occasione del suo congresso 
provincial. 

Si allunga frattanto l'elenco 
dei compagni che si distinguo-
no nella gara individuate di 
proselitismo. 

Federazione dl Savona: Vin 
cenzo Pomina (sezione L. Mo
roni) 3.'l reclutati. Adelfo Ma 
stini (sezione Loann) 20. Ado 

lino Sangrali (sezione Cairo 
Montenotte) 17, Mario l'irotto 
(se/ione Briano) II. Luciano 
Cirillo (sezione Ros^etti) 10 

Federa/ione di Caglinrl: Ma 
na Serpi (sez. Guspini) 'JO, 
Mario Manca (sez « Itmasci 
ta *) <!3 

Federazione di Napoli: Ku 
genio Viola (cellula comunali) 
30 reclutati. 

Federa/ione di Roma: En 
nio Mariam (;-ez. Rumaniua) 
'l'.\, Spin taco Avesani (Romn 
nina) Vi. Vinceiuo Crocca 
(Komanina) 10, Gnvino S1--11 

"(sez. Vigili del fuoco) It 
Federa/ione di Gonova: An 

gelo Percivale l). Renzo Mus 
so 19 (ambedue delln se/ione 
Hnido Longhi) 

Federn/mne di Siena: Pie 
tro C'hiti (sez Chuisi citta) 30 

I 
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I grande diffusione I 
I Prenotate entro le ore 12 di domani I 
I le copie per la diffusione deil'Unita , 

Senato 

Concluso il dibattito 
sulla legge per 

le «zone depresse 
11 Senato ha concluso ieri il 

dibattito sui progetto di legge 
che prevede «interventi straor-
dinari > per i territori depressi 
dell'Italia centrale e settentrio-
nale. In sostanza, si prevede lo 
stanziamento di 200 miliardi in 
5 anni per incentivi nell'industria. 
agricoltura e alle intrapre.se tu 
ristiche. 

Una somma irrisona. se si tie-
ne conto delle regioni che dovreb-
bero essere beneflciarie del prov-
vedimento: dalle zone dell' arco 
alpino. a vasta parte del Lazio, 
dell'Umbria. delle Marche. della 
Toscana e dell'Emilia, (secondo 
la legge precedente alia quale la 
attuale si ispira. il 75% dei co-
mum dell'Italia centro-settentrio-
nale furono considerati depressi). 

Lo stanziamento d'altronde do-
vra Tinanziare quella politica di 
incentivi che negli anni scorsi 
non e riusciLa a rimuovere lar-
retratezza di quelle zone. n6 ha 
frenato 1 process] di crisi strut-
turali dell'assetto agricolo e il 
decadimento economico caralte 
rizzato da una forte emigrazione 
di lavoratori. 

Questa situazione e stata de 
nunciata. sia pure con accent! 
diversi. dai 17 oratori di ogni 
parte politica intervenuti nel di 
battito. II compagno SIMONUCC1 
(PCI) ha rilevato che la discus 

Da oggi 

nuovo voio 
della CSA 

Roma-Praga 
Oggi la Compagma aerea ccco 

slovacca. la CSA. da il via a un 
nuovo vo!o settimanale Roma-
Praga e ntomo. portando cosi a 
5 i collegamentj aerei settima-
nali tra l'ltalia e la Cecoslo\ac-
chia. La CSA effettua tre fre-
quenze: U martedl e il venerdi 
Roma-Praga-Roma: il mercoledi 
Milano-Praga-Milano. L'Alitalia 
effettua il lunedi e U giovedl i 
voli Roma-Milano-Praga e vnce-
versa. 

I velivoli impiegati dalla CSA 
sono jet TU 104 e TU 124. che 
collegano la capitale italiana in 
soli 100 minuti da Praga e Milano 
in appena un'ora dalla capitale 
cecoslo\-acca. 

L'aumento dei voli € stato de-
ciso in seguito al constatato no-
tevole incremento del traffico tra 
i due paesi. tanto che la CSA ef-
fettuera durante il periodo estivo 
venti voli speciali per i turisti 
cecoslovacchi che verranno in 
Italia. L'aumento dei voli tra Ita
lia e Cccoslovacchia e l'ottima 
coUaborazione che si e stabilita 
tra la CSA e I'Alitalia offrono 
al pubblico servizi capaci di in-
crementare sia 0 traffico passeg-
geri che queDo merci per la Cc
coslovacchia e, attraverso la Cc
coslovacchia, verso gli altri pacsi 
dell* est europeo. 

•I 
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sione ha portalo nel Senato orien 
tnmenti e rivendicazioni gia a-
vanzate dai Comum e dalle Pro
vince. dai sindacali e dalle di-
rezioni locali dei partiti. 

Simonucci ha ricordato che in 
Umbria si arrivd ad elaborate 
un piano che — se attuato — 
avrebbe rnppresentatu uno Mlor-
zo serio di awiare il riiuuua-
mento della regione. Ma quel 
piano era nato proprio dall.i 
constatazione del fallimento cici-
la politica dei governi centn.-ii 
che oggi sostanzialmente ci vie
ne n proposta con la van ante di 
una cornice di programrnazione. 
Infatti i duecento miliardi do-
vrebbero essere spesi sulla bfibe 
di piani elaborati da un comi
tato ministerialc attraverso le 
proposte delle regioni c gia co-
stituite *. Poiche nella nidggio-
ranza delle zone interessato. le 
regioni non esistono. i fmanzia
menti saranno stabiliti dall'alto. 
sentito il «parere» del comi-
tati regionali della programrna
zione: solo il « parere *. poiche 
quei comitati non possono avan-
zare vere e proprie proposte in 
quanto — lo ha detto il relatore 
dc Trabucchi — non possono es
sere considerati rappre^entativi 
delle esigenze delle ponolazioni 
e delle amministrazioni locali 

II ministro PASTORE. nella 
replica, ha detto che il supera-
mento della arretratezza del Mez-
zogiorno e delle zone depresse 
del centro-nord e una condizione 
perche l'ltalia possa superare la 
prova dell'inserimento nell'econo-
mia europea e mondiale. Pero 
non e nuscito a dimostrare co
me il prowedimento in esame. 
data la sua natura ed entita 
possa promuovere i miitamenti 
da lui stesso auspicatt. 

Pa^tore ha preci«ato 1 cn ten 
coi quali saranno distribuiti que
sti magri fondi. in modo che 
non «i creino * illu'orie speranze 
o si scatenino lotte campanili-
itiche » 

S3rarmo djnqje eonsyJera:e de
presse le zone nelle quali si n-
scontririo questi Ire fenometn: 
1) impover,mento de'.!e forze di 
lavoro derivante o da un sen
sible invecch'.a mento deila po
polazione reskJen'.e o da accen-
tuati fenomeni d: esodo; 2) La 
persis'ente tendenza dei reddito 
pro-capite a mantenersi al di 
so'to della med:a Tazflna;e: \) 
bassi livelli di produUivita dj-
pendenti da un insjfftcien'e svi
luppo deLe att'.v:ta n lu - t r a . : o 
dalla maneata nconversone rfei-
I'agncoltura L minstro rn m-
fkie affermjto che COT\ r.q .--. n<*i 
si D-IO <*TI pa-ire . n v - . « r . i 
nel Mezzogiorno a quello nel> 
aitre zone iepre^e le. .ue-v. 
Il prob.ema ie. Mezzoz DTVI - <̂̂  
de'to Pas'.ore - non e m *em 
p.ice pro^t efna «1: r:conver.<one 
delle strutMre proluttive dlie 
esigenze d; una economia i » 
derna. ma quello della creazone 
sia ncTindj^ria che neli agri
coltura. che nelle attivitA terzia 
ne di jnita di produz-one che 
diano corpo ad un nuovo siste
ma economico che ancora rnwi 
pud considerarsi esistente nei 
Mezzogiomo. malgrado i pur im
portanti fenomeni di sviluppo ch« 
si sono riscontrati in alcune 
zone*. 

I.I. 
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Indietro a destra il senso di 
mania del piano regolatore 

Come Tex sindaco centrista Pertusio si e trovato a «sinistra» — Dalle incredi-
bili ipotesi iniziali (una citta di otto milioni di abitanti) all'impantanamento 
attuale — La «167» dorme e intanto la popolazione ha cominciato a diminuire 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 16 

La storia dell'avvocato Per
tusio, che stando fermo si e 
trovato ad uscire a sinistra dal-
la lista dei candidati dc alle 
prossime elezioni genovesi, ft 
l'esempio piu indicativo di 
quanto ft accaduto qui in questi 
anni. Per la prima volta dalla 
Liberazione il nome di Pertu
sio non figura nella lista de-
mocristiana: e si che non si 
tratta di un personaggio di 
poco peso: si tratta dell'uomo 
che dal 1951 fino alle ultime ele 
zioni e stato ininterrottamente 
sindaco delta citta. Dnpo le 
catastrofiche — per il cento-si 
nistra — consultazioni del '64. 
aveva lasiato ia poltrona al suo 
collega di partito Pedulla. po-
stosi a capo di una giunta di 
minoranza: adesso ft addirittu-
ra scorn pai^o. 

II fatto ft signiflcativo in 
quanto non ft che Pertusio — 
un uomo che ha governato la 
citta, indifferentemente, appog-
giandosi a maggioranze di cen 
tro-sinistra, centro. centro-de-
stra — abbia cominciato a spo 
starsi verso posizioni piu avan 
zate (il che. anche se fosse 
stato. non avrebbe dovuto co 
stituire elemento negativo per 
chi afferma di voler guidare 
Genova con una formula di 
centro-sinistra); no. lui e rima 
sto fermo dove era. ma restan-
do fermo si ft trovato a sinistra 
semplicemente perche i suoi lo 
avevano scavalcato a destra. 

Gli elementi che illustrano 
questa marcia a destra degli 
uomini del centro-sinistra sono 
molti; ma la storia della revi-
sione del Piano Regolatore, con 
i suoi risvolti giaUo-rosa, con 
i suoi movimenti da quadrig!:i 
— avanti a sinistra, alt, ehan-
gez les dames, indietro a de
stra — ft la piu interessante. 
anche perche ft stato appunto 
danzando il ballo del Piano 
Regolatore che Pertusio ha per 
so il passo ed ft rimasto fuori 

Rievocare questa vicenda non 
significa voler trovare ad ogni 
costo il momento negativo della 
formula, andarlo a cercare in 
un fatto marginale. No. la sto
ria del Piano Regolatore ft tan-
to importante che proprio in 

questi giorni — il 13 maggio — 
in un articolo dedicato dalla 
< Stampa * a dimostrare come 
il centro-sinistra sia l'ideale 
dei genovesi, tanto i rappre-
sentanti del PSI quanto quelli 
della DC hanno riferito all'in-
viato del giornale torinese che 
la storia del Piano Regolatore 
ft in cima ai loro pensieri. 

In efTetti sono esattamente 
dieci anni che la storia ft co-
minciata: quando appunto Per
tusio — che allora guidava una 
giunta centrista. nata dalla 
trufTa elettorale degli «appa 
rentamenti * — incaric6 gli uf 
flci comunali di studiare un pid 
no regolatore per la cittd. II 
Piano fu fatto: Genova aveva 
allora circa 700.000 abitanti; gli 
incaricati allestirono un proget-
to per una citta che si dila 
tasse a levante, a ponente, a 
nord, fin oltre i monti e di 
abitanti ne avesse addirittura 
8 milioni. 

Owiamente, essendo diffici
le che altri sette milioni di per-
sone venissero a Genova solo 
perche gli piace il clima. la 
molla poteva essere data solo 
dalle possibility di lavoro: nelle 
Industrie e nel porto. Ma il 
Piano trasourava proprio le 

possibility di sviluppo delle in 
dustrie e del porto: trascura 
va anche di spiegare come 
avrebbero fatto a muoversi \ 
genovesi stipati in questa citta. 
trascurava le infrastrutture in 
genere. In compenso serviva 
perfettaraente gli interessi del' 
la speculazione edillzia, 

Naturalmente l'opposizione di 
sinistra — che allora compren-
deva anche i socialisti — com-
battft a lungo contro questo 
Piano, che intanto tirava avan
ti; ma fu solo dopo le giornate 
del giugno 1960, che si comin-
cid a pensare seriamente a ri-
vedere questo Piano. Anche 
Pertusio e Faccin — che allora 
era il capogruppo della DC — 
si convertirono alia tesi della 
revisione e si accordarono coo 
i socialisti, entrati in Giunta. 
per nominare tra loro una com 
missione di revisione. Era una 
cosa tanto necessaria per la 
citta. che PSI e DC si vantaro-
no ognuno di aver costretto l'al-

tro ad accettare il proprio pun 
to di vista: i socialisti per il 
fatto che la commissione ve 
niva diretta da un socialista. 
I'architetto Astengo; i demo 
cristiani perche della commis 
sione faceva parte il c golli-
sta > (allora De Gaulle appari-
va come il paladino della con-
servazione) architetto Auzelle. 

La delibera relativa fu appro 
vata all'unanimita poco pri
ma che il mandato della Giun
ta scadesse. nel '63; la com 
missione si mise al lavoro e 
comincid subito a prospettare 
quattro ipotesi che terrorizza 
rono la destra genovese: infat 
ti sono proposte che prcvedonu 
un ampliamento del porto di 
Genova anziche il trasferimento 
dei suoi servizi a Rivalta Scri-
via, come vogliono i Costa e 
una cospicua parte dei dc; pre-
vedono spazi per le industrie 
anziche il loro affossamento o 
la loro emigrazione, prevedo-
no persino che gli indici di 
fabbricabilita siano ridotti 

Che la danza a sinistra fosse 
finita e cominciasse il «revi 
rement > lo si vide alle elezio 
ni: il democristiano Faccin. che 
era stato favorevole alia revi 
sione del vecchio Piano, non 
venne neppure piu presentato 
in lista: I'assessore all'urbani 
stica. il notaio Grondona. uo 
mo della destra dc. ostile alia 
revisione del Piano che tuttavia 
non era riuscito ad affossare. 
fu cancellato dagli elenchi del 
le cpreferenze> e quindi non 
venne eletto, come molti altri 
esponenti dei partiti del cen
tro-sinistra che perse la mag-
gioranza. 

Pertusio, nella Giunta di mi
noranza, non ft piu sindaco; al 
posto di Grondona va il socia
lista Ferrari il quale si trova 
di fronte alia richiesta avanza-
ta dal gruppo comunista che, 
durante i lavori per la revisio
ne del Piano, tutti gli indici 
di fabbricabilita vengano ri
dotti del 40%. Ferrari sceglie. 
per discutere la proposta. i 
componenti della commissione 
edilizia, nella quale i costrut 
tori hanno la maggioranza; na
turalmente la proposta viene 
respinta: ci sara una riduzio-
ne, ma tanto trascurabile che 
quando la delibera arriva il 

Consiglio Comunale la com 
missione Astengo protesta, la 
sezione genovese dell'lstituto 
Nazionale di Urbanistica man 
da un telegramma a tutti i 
consiglieri comunali invitando-
li a votare contro. 

Pertusio comincia ad essere 
scavalcato a destra e preferi-
sce non presentarsi alia di-
scussione; D.C.. PSI e PSDI 
votano a favore e con Tap 
poggio delle destre la decisio 
ne passa. Intanto la commis
sione Astengo ha preparato le 
quattro ipotesi e le consegna 
alia Giunta: e qui accade un 
fatto interessante: anziche con 
vocare il Consiglio Comunale 
perche le discuta. il sindaco 
Pedulla e I'assessore Ferrari 
convocano a Palazzo Tursi una 
specie di c camera dei fasci 
e delle corporazioni >: gli c in-
teressati > e cioe i rappresen-
tanti dell'Associazione Indu
strial!, della Camera di Com 
mercio, dell'IRI, del Consor-
zio del Porto eccetera; dimen-
ticano solo i consiglieri comu
nali e i rappresentanti dei la 
voratori: i sindacati. A que
sta strana assemblea 1'archi 
tetto Astengo deve sottoporre 
i suoi progett) e naturalmente 
ulieli respingono 

Subito dopo il PL1 presenta 
una mozione contro la com 
missione Astengo: la illustra 
no i consiglieri Perri e Vizia 
no che, guarda caso, sono, il 
primo. presidente nazionale del
l'Associazione Costruttori Edi-
li, il secondo presidente na
zionale dell'Associazione Pic-
coli Costruttori Edili. Anche 
questa volta Pertusio, che or-
mai non vede neppure piu la 
scia dei suoi compagni di mag
gioranza che continuano a na-
vigare verso destra, non par-
tecipa al dibattito. La mozione 
non passa; ma dopo qualcbe 
giorno la Commissione Asten
go rioeve una lettera dal sin
daco Pedulla il quale intima 
di non mettere piu piede negli 
uffici in cui lavorano 

Veramente, essendo stata no 
minata con una votazione del 
Consiglio Comunale, la com 
missione di revisione avrebbe 
dovuto essere liquidata da un 
altro voto consiliare; i con
siglieri del PCI e del PSIUP 

lo fanno presente al sindaco 
Pedulla. che quindi si esibisce 
in un altro passo di danza: 
convoca la commissione Asten
go e comunica che pud rimet-
tersi al lavoro, solo che deve 
operare alle dipendenze del-
1'ingegnere capo del Comune. 
Un passo brillante, dato che 
nel '63 l'ingegnere capo si era 
pronunciato contro la nomina 
di una Commissione di Revi
sione; naturalmente Astengo e 
Auzelle rifiutano; la faccenda 
va per le lunghe: la Giunta 
cade; viene il Commissano 
Prefettizio e Genova continua 
a vivere sulle linee del Piano 
Regolatore del 1956. quello che 
prevedeva che la citta pass as 
se da 700.000 abitanti ad otto 
milioni. mentre invece da qual-
che mese la popolazione de-
cresce proprio per le cause 
che erano state trascurate: chft 
non solo l'immigrazione ft fini
ta, ma sta cominciando una 
emigrazione verso altre citta. 

Adesso siamo alia vigilia del
la consultazione elettorale: nel
la campagna per le elezioni 
del novembre '64 socialisti e 
democristiani portavano come 
motivo di vanto appunto la no 
mina della Commissione Asten 
go e I'applicazione della leg 
ge 167; adesso non ne parlano 
piu; la 167 non ha fatto un 
passo; la commissione Asten 
go ha fatto la fine che abbia 
mo detto; I'architetto sociali 
sta, in una conferenza ai cSa-
bati letterari * tenuta il 16 gen-
naio scorso, ha denunciato que
sti fatti e si ft preso una ca-
terva di male parole proprio 
dalTorgano locale del suo par
tito. Pertusio, come gia era 
successo per Faccin, non ft 
piu in lista: chi tocca la specu
lazione edilizia avra del piom-
bo; ft una forza — questa — 
che ha delle mani Iunghe: 6 
difficile pensare che sia solo 
un caso che, come ft successo 
a Genova per Pertusio, sia 
accaduto a Firenze per La Pi-
ra, Dotti ed Enriquez-Agno 
letti: anche loro si erano im 
pegnati per un Piano Regola 
tore che dava fastidio alia 
speculazione; adesso in lista 
non ci sono piu. 

Kino Marzullo 

/V'gl^oli ~P a " e u r n e Per dare alia citta 
r i o l / U I l JT • u n a n o o v a maggioranza 

Dal centro - sinistra al commissano 
dopo ata di sei mesi di «giostra» 

Un equilibrio economico e sociale basatosullosfruttamento delle campagne- 3.000 
emigrati su 52.000 abitanti - Bilancio disastroso della politiea dc: dodici miliardi 
sperperati - Due politiehe a confronto dopo il fallimento del centro-sinistra 

Dal nostro inviato 
ASCOLI PICENO. 16. 

Alle porte di Ascoli. sull'an-
tka via Salaria. sorge un enor-
me grattacielo, che sovrasta lo 
stupendo paesaggio ed opprime 
una delle piu belle citta italia-
ne. L'orribfle rungo. costruito 
un paio di anni or sono per 
inizlativa di un ex assessore li-
berale, rappresenta il simbolo 
della faciioneria e dell'improv-
visazione che ha caratterizzato 
l'opera delle amministrazioni 
democristiane e centriste in 
questo dopo guerra. Nella pe; 
riferia ascolana. infatti. a ri-
dosso del centro storico — mi-
racolosamente conservato nelle 
sue strutture romaniche e nei 
suoi edifici medievali — si ft 
costruito ovunque senza rispet-
to per l'ambiente architettonico 

Gli agglomerati sorti attorno 
•d Ascoli. cosl. non sono altro 
che dormitori senza servizi e 
senza respiro. fatti unicamente 
per la speculazione e dove 
l'uomo non trova il minirao con-
forto. Nft purtroppo questo 
scempio ft I'unico guasto pro-
vocato qui da amministratori e 
partiti assolutaraente incapaci 
di comprendere le esigenze di 
una comunita come questa 

Ascoli Piceno ft sempre sta
to un centro agricolo-ammini-
strativo. il cui equilibrio econo
mico e sociale riposava sull'ap 
porto fondamentale delle cam
pagne. In una situazione prati-
camente immobile per decenni, 
dominata dalla mezzadria, la 

citta ha conosciuto anche pe-
riodi di relativa prosperita. sia 
pure soltanto per i ceti agrari 
che la dirigevano e a spese so-
prattutto delle masse rurali. 
Negli ultimi anni, perd, a co-
minciare dal 1950. l'agricoltura 
ascolana, come quella di tutta 
I'ltalia centrate, ha subito scos-
se violente. L'idfllio della 
c mezzadria classica >. sul qua
le gli intellettuali di estrazione 
agraria erano andati elaboran-
do fin dai tempi di Monaldo 
Leopardi (padre del grande 
poeta recanatese) una ideolo-
gia modellata sulla base di un 
consen'atnrismo gretto e cam 
panilistico. stava scomparendo 
sotto lincalzare di grandi lot-
te contadine. Le campagne si 
spopolavano. L'entroterra. e in 
particolare le zone del preap-
pennino dove Ascoli sorge, for-
nivano contingent! sempre piu 
cospiciri all'eraigrazione. I fi-
gli dei vecchi < bifolch! > mar-
chigiani cercavan un'occupa-
zione qualsiasi nei centri co-
stieri in relativo sviluppo, 

Orbene. questo mutaroento 
di fondo delle basi stesse del
la societa marchigiana, non so
lo ha trovato i reggitori dc. li-
berali e socialdemocratici di 
Ascoli completamente sprowe-
duti. ma li ha spinti ad una 
inutile e forsennata difesa di 
una economia ormai irrimedia-
bilmente sorpassata. Non ft per 
caso. oltretutto. che qui il cen-
trismo degasperiano ft riuscito 
a soprawivere — ad onta dei 

1 dirigenti fanfamani che pure 

dominavano la DC — anche 
quando nelle altre citta mar-
chigiane. specialmente ad An-
cona. i ceti agrari tradizionali 
e la giovane borghesia indu-
striale cercavano nel centro-
sinistra un nuovo assetto. una 
nuova forma di potere. 

Cosi questi signori. mentre 
bene o male nel resto delle 
Marche. anche e soprattutto 
per iniziativa dei comunisti e 
sotto il pungolo delle lotte ope-
raie e contadine. si comin-
ciava a parlare concretamen-
te di programmazione. di in-
dustrializzazione collegata al-
ragricoltura e di riforme. ri-
manevano arroccati in un mu-
nicipalismo awilente e dete-
riore, piatendo « prowidenze » 
dal potere centrale. affidando-
si alia c benevolenza > dei go-
vernanti, chiedendo alia Cas-
sa per fl Mezzogiomo — qui 
operante — elargizioni e fa-
vori del tutto inadeguati alia 
realta. 

D rachitico nucleo industria-
le creato nelle adiacenze di 
Ascoli, mentre il PCI rivendi-
cava una politiea di sviluppo 
organico dell'intero compren-
sorio del Tronto nel quadro del 
piano regionale, risente infatti 
pienamente di questa imposta-
zione. Non solo fl nucleo ft 
costituito da alcune medie a-
ziende (la cartiera Mondado-
ri. la Taini^EAT, rAIlieri) e 
da una ventina di piccoli opi-
fici del tutto slegati dall'am-
biente economico. ma non ha 
risolto minimamente neppure 

il problema dell'occupazione. 
In tutta la < zona > industrial 
di Ascoli infatti risultano im-
piegati oggi 833 lavoratori. 400 
dei quali gia occupati nelle 
vecchie aziende cittadine. Ma 
la cosa piu grave ft che. per 

o ttenere un cosi magro risulta-
to. per dare lavoro cioe a poco 
piu di 400 operai ed impiegati. 
gli enti pubblici hanno speso 
(per aree. servizi. incentivi) 
oltre 12 miliardi di lire. 

Cosi ha operato qui la Cas-
sa per fl Mezzogiomo. solleci-
tata dai maggiorenti dc. E Ia 
giunta ascolana. dal suo can
to. ha impegnato a fondo per 
questa impresa fallimentare 
anche le scarse risorse del co
mune. Alia Mondadori. ad e-
sempio. per quella cartiera 
che occupa soltanto trecento di-
pendenti, la giunta municipa-
le ha regalato 40 ettari di ter-
reno. oltre ai servizi, e cosi 
ha fatto nei confronti di altre 
aziende, fra cui la Taini-CEAT. 
mentre ha voluto che gli im-
prenditori ascolani pagassero 
le rispettive quote. Intanto la 
emigrazione ha registrato, in 
questi giorni, una punta di 3 
mila unita in un complesso 
di 52 mila abitanti, e la di-
soccupazine ft cresciuta anche 
per larresto deU'attivita edi
lizia. 

In questo caos. con un bilan
cio disastroso nelle mani. dopo 
le elezioni amministrative del 
novembre 1964, la DC ascolana 
ha compreso che non poteva 
continuare sulla vecchia ttra-

da, ha ritenuto cioe giunto il 
momento di sostituire U cavallo 
liberate con quello socialista. 

La situazione ft pert dege-
nerata rapidamente in una 
scomposta «cagnara » per le 
poltrone. La rissa — la moder-
na «giostra della Quintana ». 
come 1'ha definita un bello spf-
rito ascolano. richiamandosi 
ad un torneo cavalleresco me-
dioevale — si ft conclusa dopo 
sei lunghi mesi con La nomina 
di un commissario prefettizio. 
DC. PSI. PSDI e PRI. pur di-
sponendo di 24 consiglieri su 
40. non sono riusciti a trova
re un accordo. La formula e la 
« linea * del centro sinistra so
no cosi naufragate ancor pri
ma di nascese. comprometten-
do e immiserendo le stesse isti-
tuzioni democratiche, 

Ora ad Ascoli si sta combat-
tendo una lotta dura, pur tra 
lo scetticismo e l'agnosticismo 
di una parte degli elettori di-
sgustati da tanti clamorosi e-
pisodi di malcostume. 

Contro la corruzione del cen-
tr sinistra, contro fl ritorno 
del commissario, contro la pra-
tica del sottogoverno. per da
re alia citta un'amministrazio-
ne seria ed efficiente. Tunica 
alternativa possibile £ rappre-
sentata dall'avvento di una 
nuova maggioranza program 
matica, per cui si batte la 
sinistra operaia. per cui lotta 
soprattutto il nostro partito. 

Sirio Sebastianelli 

Danimarca 

SARAGAT E RE FEDERIC0 
ACCENNANO Al TEMI DEI 

C0LL0QUI: EUR0PA, MEC, NATO 
II capo dello Stato h giunto ieri a Copenaghe n - Domani i colloqui fra Fanfani e Haekkerup 

COPENACHEN 
— L'incontro 
tra Saragat e 
la famiglia rea-
le danese di-
nanzl al castel 
lo di Freden-
sborg. (Telefo-
to AP-< l'Uni-
ta>). 

Dal nostro inviato 
COPENACHEN. 16 

Nei saloni del Castelio di Fre-
densborg. uno scambio di brin 
disi ha concluso questa sera 
la prima giurnata della visita 
del Presidente Saragat in Da 
nimarca. una giornata la cui 
prima parte era stata dedica-
ta ad un contatto con il mag 
gior vanto dei danesi, la loro 
agricoltura e la loro zootecnia. 
U capo dello Stato era giunto 
all'aeroporto di Kastrup, alia 
periferia di Copenaghen. alle 
ore 11,40, accolto da re Fe-
derico. 

Nei discorsi dei due Capi di 
Stato, questa sera, insieme con 
il reciproco oraaggio di pram-
matica ai valori storici, cultu
ral! e morali dei due popoli, 
sono stati rapidamente evoca-
ti i problemi politici sui quali 
si soffermera l'attenzione del
le due parti (problemi ai quali 
sara dedicato un colloquio tra 
Fanfani e Per Haekkerup. pre-
visto per mercoiedi). Sia Fe-
derico IX che Saragat hanno 
in particolare accennato al 
Mercato Comune. alia NATO e 
anche alle Nazioni Unite. So
prattutto sul MEC le parole del 
sovrano danese sono state 
esplicite: c Purtroppo attual-
mente 1'Europa occidentale ft 
divisa in due zone di mercato. 
I nostri due paesi affiancano 
i loro sforzi per superare que
sta divisione e raggiungere una 
vasta soluzione europea ». 

L'interesse primario che i 
danesi annettono al problema 
dei rapporti con il MEC ft piu 
che comprensibile. La Dani
marca, la cui economia dipen-
de quasi completamente dai 
mercati ester! — importazione 
di materie prime ed esporta-
zione di prodotti agricoli — ha 
visto calare le proprie possi-
bilita nei Sei paesi a seguito 
deH'crezione della barriera co-
munitaria. Con una bilancia 
commerciale frequentemente in 
deficit — particolarmente ver
so I'ltalia e verso la Gennania 
occidentale — si spiegano le 
pressioni del governo danese 
per una sollecita ripresa dei 
negoziati fra i Sette paesi del-
l'EFTA (la zona di libero scam
bio guidata dalllnghilteiTa) e 
la Comunita Economica Euro-
pea. negoziati il cui sbocco do-
\Tebbe essere. come sostengo-
no i dirigenti di Copenaghen. 
1'ammissione di nuove nazioni 
alia Comunita. Nell'azione per 
un accomodamento con la CEE 
essi contano di avere un ap-
poggio dal governo italiano. 

Sulla crisi della NATO, ft le-
cito credere che i dirigenti da
nesi riaffermeranno il loro 
punto di vista che cosi pud es
sere sintetizzato: nessuna rot-
tura con la Francia, i cui punti 
di vista vengono riconosciuti 
almeno in parte giust! (non si 
appro vano peraltro le decision! 
adottate da De Gaulle); la si
tuazione e cambiata dal tempo 
della fondazione del Patto 
Atlantico ed ft venuto il mo
mento di studiare l'awio di 
un negoziato con il < blocco 
orientale* per ridurre la ten-
sione intemazionale. 

Secondo il governo danese, 
quest'ultimo problema dovreb-
be essere studiato dal Consi
glio della NATO o almeno da 
un gruppo di esperti. Non ft 
inopportuno rammentare qui 
che Ia Danimarca ha, fino ad 
ora, resistito alle pressioni 
americane rifiutando di accet
tare sul proprio territorio in-
staliazioni atomiche. La vici-
nanza della Germania occiden
tale e la insistenza con cui 
Bonn reclama Taccesso all'ar-
mamento nucleare e il raffor-
zamento dell'ala nord della 
NATO — che comprende la 
Danimarca e che Bonn con-
sidera 1'ala piu debole dello 
schieramento — hanno susci-

tato una particolare < sensibi-
lita » agli impegni militari del
la popolazione danese alia qua
le il governo non e ancora riu 
scito a far accettare la crea 
7ione del comando misto tede 
sco danese (e ogni volta che 
reparti della Bundeswehr pe-
netrano per manovre congiun-
te in Danimarca, vengono ac-
colti da manifestazioni popo-
lari di protesta). 

La visita pomeridiana di Sa
ragat e Federico DC ad una 
stazione per la fecondazione 
artificiale dei bovini e alia fat-

toria del signor Sylvest Lar
son, non reclamano molto spa-
zio: efficienza. modernita di 
impianti. razionalizzazione tec 
nica erano ovunque evidenti e 
indiscutibili Tutto intorno. sot 
to un sole splendente. un pa 
norama di pianure e di lievi 
ondulazioni offriva lo spetta 
colo verde di una terra profon-
damente amata. 

Una notizia va aggiunta, ne
rd, appresa durante la visita 
alia fattoria: meno di 20 anni 
fa. esistevano in Danimarca 
220 mila aziende agricole; og

gi sono appena 160 mila. Die-
tro la facciata dello «stato 
sociale * e dunquc in pieno svi
luppo la concentra/inne mo 
nopolistica anche ni'lCaguco! 
tura. e cift grn/ie ad un«i po 
litica fiscale e cn'diti/ia che 
tende a ridistribuire il reddito 
nazionale a favore di un esi 
guo gruppo. 

Domani, Saragat e Fanfani 
visiteranno un centro per la 
rieducazione di minorati fisici 
e una fabbrica di birra. 

Giuseppe Conato 

Mosca 

Da oggi a congresso 
la gioventu sovietica 

Sono le XV assise del Komsomol - Continuitd e polemiche fra 

le generazioni -1 cinesi rifiufano I'invio di una delegazione 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 16. 

La maggioranza di coloro che 
parteciperanno al XV Congresso 
del Komsomol che si aprird do
mani a Mosca, nel '45 aveva ap
pena qualche anno o. addirittura, 
non era ancora nata. Per loro il 
passato. i grandi drammatici an
ni dalla presa del potere al pia
no qumquennale, a Stalm. alia 
guerra. al XX Congresso. & sto
ria, e sicuramente storia impor
tante. ma pur sempre e soltanto 
storia dei genitori. dei Jratelli 
maggiori. Che cosa vogliono que
sti giovani, che cosa sentono. co
sa dicono del presente e dell'av-
venire? 

La cosa che piu colpisce. leg-
gendo ad esempio la stampa gio-
vanile, ft che manca quasi del 
tutto quel €discorso sulle gene-
razioni» che ft, spesso, alia base 
della ripresa dei movimenti gio-
vanili dal '60 in poi in quasi 
ogni parte del mondo. Certamen-
te U tema del contrasto fra pa-
dn e figh ft presente spesso an
che qui, ad esempio nella pro-
duzione cinematografica e lette-
raria. esplode spesso in vivaci 
leltere at giornali. ma questi con-
fhltt appaxono sempre — o quasi 
— dommali dalla coscienza co
mune ai vecchi e ai giovani del
la contmultd del filo delle gene
razioni; per questo sono ran qui 
gh atteggiamenti da *anno ze
ro* che caratterizzano per con
tro, almeno in parte, U conflxUo 
tra giovani e vecchi tn altri 
paesi. 

Sia pure presentato spesso tn 
termini paternalisUci, c quindi 
inaccettatnli. U dtscorso sulla 
« conluautd », sulla consegna che 
i padn fanno ai /Salt, ha certa-
mente un senso e una ragione di 
essere nell'Umone Sovietica: per-
ch6 qui la ncoluztone e'e stata 
sul seno e si e trattaio di una 
nvoluzione che ai giovani ha da
to possibtlita immense, qualcosa 
da portare avantt. dunque, ma 
anche da salvaguardare. 

Questo non sigmfica perd che 
non 5i possa parlare di un pro
blema dei giovani anche nella 
Vnione Sovietica. ma ft — pen-
siamo — con questa chiave che 
va affrontato. 11 dtbattito sui gio
vani ha dominato tn gran parte 
il recente congresso del Partito, 
appare di conlmuo sulla stampa 
laddove si parla deU'educazione 
o del tepptsmo. delle cittd nuove 
nella Siberia e deU'atteggtamen-
to verso la cultura, I'amore, la 
vita. In che termini si manife
sto? Anzitutto — ci sembra — in 
una polemica contro gli atteg-
giamenti paternaUslici, contro i 
discorsi che in none dello c con
tinuitd » finiscono col tentare dt 
nascondere che comunque ogni 
penerazione ha sempre un suo 
proprio ruolo da giocare. • 

Questo atteggtamento pud aval-
che- volta essere Jramteso. ap-

parire * libertarto». esterno al 
processo storico reale della co-
struzione dello Stato comunista: 
ed ecco allora. qua e Id. qual
che voce preoccupata che parla 
di <calo degli ideali*. il riaf-
fiorare di posizioni antiche, di 
insofferenze verso le ragioni dei 
giovani. la tentazione dt risolve-
re con metodi autoritari proble
mi che pos&ono essere risolti in
vece soltanto dal dtbattito e dal-
Varticolazione della vita demo-
cratica. Sulle Isvestia, sollevala 
dalla lettera di un overaio, e 
nata ad esempio una discussione 
molto interessante su questo te
ma: c£* giusto sostituire gli in
centivi ideali con quelli male-
riali? >. Hanno scritto coloro che 
durante i primi piani quinquen-
nali lavoravano fino a 10-12-13 
ore al giorno. e anche gratuita-
mente alia domenica, per indu-
strializzare il paese U piu in 
fretta possibile. II loro incentivo 
era. al massimo, una grande foto 
nel giornale murale della fab
brica. Ora invece Vtncentivo si 
chiama anche premio salartale, 
collegato all'aumento della pro-
duzione. st chiama anche avere 
la possibihtd di comprare I'ult-
litana. Un giovane scrive: < i 
vecchi operai ci dicono spesso 
che noi siamo deboli. vtziatt. 
oziosi. Ci parlano di quando man-
giavano poco, avevano brutte 
scarpe, ma lavoravano molto e 
costruivano i grandi stabilimenti 
e le centraU elettnche senza pen
sare ne ai soldi nft alle comodi-
UL~ Allora la vita era difficile: 
e ora se Voveraio ft talvolta piu 
" indifferente". piu negligente. 
non ft certo perchi le condizioni 
di vita sono peggiorate. o per 
mancanza di mezzL AnzL- Ma 
io ho lavorato adesso in un can-
tiere dt eddizia di avanguardia. 
i nostri padiglioni erano tnvasi 
dall'acqua. le nostre valigie gal-
leggtavano. la vita era difficile. 
Perd abbiamo lavorato bene. Vox 
dovete credermi: non per i soldi 
lavorano t miet aimci~». Que
sta lettera ft msomma un avpello 
a tenere desti, mentre si parla 
di stimoli matenah. quegli sti-
moli morali (gli obietUvi del so-
cialismo) che certamenle non so
no stati poca cosa negli anni 
diaissimi deUa prima industria-
tinazione. 

Qui ft anche. ci sembra. la 
chiave per capire ti dtscorso sul
la continuitd, per comprendere 
ad esempio quel cciossale movi-
mento di masse giovanUi verso 
la Siberia e le terre dure che 
ancora caraUerizza questo paese 
e che ft certamente U fenomeno 
che piu si ricollega con lo <spi-
rito* degli anni ventu Certo e'e 
anche chi se ne torna dalla Si
beria. ma tra il XIV e d XV 
Congresso del Komsomol mezzo 
milione di giovani ft andato to-
lontariamente a lavorare nei can-
txeri edili perchi *bisognava 

mettere su in fretta tante case >. 
E il movimento continua. Questi 
sono. come li chiamano qui, i 
c romantici >, ma si tratta di TO-
manticismo dt massa: per il quin-
quennio che incomincia ora si 
prevede gia il movimento verso 
le zone dell'Est e del Nord di un 
milione e mezzo di giovani. E' 
impossible, crediamo. discutere 
sulla gioventu di questo paese di-
menticando Vampiezza di questo 
fenomeno. 

Cft anche. certamente. I'altro 
lato della medaglia; ci sono i 
giovani borsanensti che si in-
contrano di notte di fronte agli 
alberghi ove scendono gli stra-
nieri; i teppisti, gli ubriaconi. 
che ci pongono di continuo di 
fronte agli inquietanti interroga-
tivi: Perchi? Chi sono? Da dove 
vengono? Le risposte a queste 
domande sono oggi neW Vnione 
Sovietica un test interessante per 
misurare gli atteggiamenti verso 
i problemi sollevati dai giovani. 
Perchi ft chiaro che chi, ad 
esempio. st limita a dire che se 
ci sono t teppisti la colpa ft.„ 
det teppisti. non aiuta certo a 
comprendere e a nsolvere il pro
blema 

Sei corso delta conferenza 
stampa che ha avuto luogo oggi 
sul Congresso del Komsomol, ab
biamo appreso alcune interessan-
ti not'izie. a questo propostto. sul-
Vattivitd dell'€ Istituto deU'opinio-
ne pubbltca* che, dt conserva col 
Komsomol, sta conducendo una 
indagine sulla vita dei giovani 
in trentatri cittd. Le posizioni di 
fronte alia vita, al lavoro, al tem
po libero sono tra i temi deVL'xn-
chiesta: ecco un metodo sicuro 
per sfuggire al tentative dei out-
dizi aprioristici e delle soluzioni 
amministrative. 

Ma ft possibile portare avanti 
I'analisi sui giovani dell'Unione 
Sovietica di oggi senza. contem-
poraneamenle aiutare i giovani 
stessi a capire il passato? Kon 
si corre cost d rtschio dt dimen-
ticare che — come sempre — i 
problemi dei giovani sono in real
ta i problemi non risolti dalle 
generazioni precedenli? Interes
sante ci sembra la tematica del 
Congresso che si aprird con un 
rapporto del Segretario del Kom
somol Pavlov e che si articolerd 
sui problemi del contnbuto dei 
giovani al piano quinquennale, 
del lavoro giovamle, della scuo-
la. deUa scienza, del progresso 
tecnico. Vedremo da domani co
me U Congresso affronteri tali 
questionu 

Al Congresso partecipano 3822 
delegati in rappresentanza di ven-
titri milioni di iscritti alle orga-
mzzazioni giovamli. Saranno prm-
senti anche 81 delegazioni stra-
niere. L'organizzazione giovamle 
della Cina, invitata, ha rifiutafm 
di mandare una sua rappresen
tanza. 

Adriano Guerra 
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Prosegue .'offensive. per la conquista dei contratti 

Domani 

non usciranno 

i giornali 
Domani non usclra alcun 

quotldlano ne dtl mattlno ne 
- dtl pomerlgglo. I sindacati del 
pollgraflcl CGIL • CISL hanno 
Infaltl proclamato par doma
ni uno sciopero del tlpografl 
a dalle 14 dl oggl alia 14 dl 
domani del lavoratorl dalle 
agenzle dl stampa. La declsto-
ne dl lotta e glunta a cauia 
dell' atlegglamento negatlvo 
del padroni sulle rlchleste unl-
tarle del slndacall rlguardanll 
la politico dl occupailone, la 
discipline del collocamento dl 
categorla, I polerl dl contrat-
tazlone del sindacati a livedo 
azlendale in rlferlmenlo agll 
organlcl, alle modlflcazlonl 
tecnologlche e all'organizzazlo-
ne del lavoro. Dopo lo sclo-
pero la tegraterie del tra sln
dacatl si Incontreranno per de
ciders sullo svlluppo della bat-
taglla contrattuale. 

IL P U N T O 
SULLE LOTTE 

CAVATORI 
Riprende oggi con uno scio-

pero unitario la lotta contrat
tuale dei 70 mila cavutori, che 
attcndono da due anni il rin-
novo. 

RIMORCHIATORI 
E' stato rinnovato ieri. do

po uno sciopero unitario, il 
contratto per tfli addetti ai ri-
morchiatori nei porti. L'accor-
do prevetle il conglobamento 
di 36 punti delta contingenza 
(al 31 dicembre '65) nella pa-
ga; 1'indennita speciale gior-
naliera per Genova, Napoli e 
Venezia (L. 100, 75 e 50); l'in-
clusione deU'indennita di co-
mando nella retribuzione agli 
efTetti del salario difTerjto; la 
liquidazione niensile della set-
tima e ottava ora di lavoro 
normale del sabato anche per 
il personale in riposo compen
sative; 1' ndeguamento della 
quota oraria per lo straordl-
nario alia contingenza e altre 
voci. Non banno flrrnato gli 
armatori di Ravenna, Caglia-
ri, Porto Torres e Gela. 

CEMENTIERI 
II convegno sulla lotta dei 

20 mila. indetto dalla CGIL. 
ha confermato Timpegno per 
i prossimi scioperi del 20-21 e 
del 26-27-28, gia dichiarati dai 
sindacati dopo la forte ripre 
sa dell'azione contrattuale ini-
ziata in luglio. La lotta verra 
intensificata se permarra la 
lunga intransigenza padronale. 

O.N.M.I. 
E' da ieri nuovamente in 

" sciopero, fino a domani, il per
sonate deirONMI per ottene-
re 1'npprovazione da parte del 
governo del nuovo regolamen-
to organico da tempo attesa. 
Sono assicurati i servizi di 
emergenza. La lotta riprende 
il 23. 

ALITALIA 
Sono state ripre.se, dopo la 

minaccia di uno sciopero di 
tre giorni, le trattative uni 
tarie con 1'Alitalia per il con
tratto. sulla base di una piat-
taforma rivendicativa dei tre 
sindacati della gente dell'a-
ria; l'lntcrsind. dopo la pre-
cedente resistenza, ha accet-
tato di prenderla in esame. 
Le trattative proseguono in 
settimana. 

CHIMICI 
Si svolge domenica a Brin-

disi un convegno sindacale dei 
chimici di Puglia e Lucania, 
per esaminare 1' awio della 
battaglia per il contratto di 

lavoro dei 200 mila; presen-
ziera il seeretario nazionale 
della FIIXEPCGIL. Silvano 
Andriani. 

Oggi in Toscana 
il congresso 

regionale 
della CGIL 

Inizia oggi a Firenze il con
gresso costitutivo del Comitato 
regionale toscano. I lavori, ai 
quali parteciperanno dclegati del
le diverge categoric e aziende 
• delle Camere del lavoro delie 
province toscane. \erranno lntro-
dotti da una relazione del segre-
tario della Camera del lavoro di 
Firenze, Oanto Dini. Le conelu-
sioni del congresso saranno tratte 
dall'on. Agostino Novella, segre-
tario generale della CGIL. 

360 mila 
italiani 

nella Gerntania 
di Bonn 

Secondo dati forniti dal go-
femo federale, gli italiani pre
sent! nella Germania di Bonn al 
31 marzo, erano 361 mila: poco 
meno di on terzo del totale. Le 
altre comunita di lavoratori, par-
ticolarmente numerose, erano 
quella greca (194 mila), spagnola 
( IN mila), turca (142 mila) « 
psrtoghesc (18 mila). 

I 
Nuove lotte 

degli 
alimentaristi 

mineran 
Perche il centrosinistra nega la paritd previdenziale in agricoltura 

Grazie alia DC gli agrari pugliesi 

Tuttl i centri minerari del 
Paese sono rimasti ieri bloc-
cati per il nuovo, massiccio 
sciopero unitario dei 40 mila 
minatori. La giornata di lotta 
di ieri ha costituito un momen
ta di generalizzazione della fasc 
articolata degli scioperi, ini-
ziata il 3 marzo e che si con
c luded il 28; entro quel giorno 
i minatori attueranno altre 72 
ore di astensione. 

Le adesioni alia giornata di 
lotta — avverte un comunicato 
della FILIE-CGIL - sono state 
molto elevate ovunque. Nes-
suna reazione, prosegue la no-
ta, si e avuta sinora da parte 
degli industriali minerari e del-
1'Intersind per una ripresa del
la trattativa. I sindacati si di-
chiarano sempre pronti a nor-
mallzzare la situazione a con-
dizione di riaprire la trattativa 
e fanno di questa I'obbiettivo 
immediato della lotta. 

Lo sciopero e stato totale in 
Sicilia al 100 per cento sono 
rimaste bloccate le miniere di 
zolfo e gli stabilimenti della 
Edison e della Montecatini nei-
le province di Agrigento Enna 
e Caltanissetta. Le nianife-
stazioni in programma sono sta
te sospese per il maltempo; 
delcgazioni di operai si sono 
incontrate con i sindaci e gli 
amministratori provinciali. 

Totale anche la partecipa-
zione alio sciopero dei mina
tori della Maremma e dello 
Amiata. Queste le perccntuali 
di astensione nelle varie minie
re: Montecatini Gavorrano 
85 per cento, Montecatini Boc-
cheggiano 90, Montecatini Nic-
cioleta 92, Montecatini Fenice 
Capanne 100, SMI Bagnole 100, 
Siele Santa Fiora 100, Monte 
Amiata 100. Una forte manife-
stazione di protesta si e svolta 
a Massa Marittima dove sono 
convenuti i minatori del bacino 
piritifero maremmano della 
Montecatini, e dove hanno par-
lato i segretari Crisman della 
FILIE e Craviotto della CISL. 

Altrettanto grossa e stata la 
manifestazione svoltasi a Ca-
stellazzara, cui hanno parte-
cipato i minatori dell'Amiata e 
centinaia di disoccupati. 

Forti scioperi si sono avuti 
a Cagliari (in tutti i centri 
minerari si sono svolte assem 
blee), a Brescia (astensioni 
al 95 per cento), ad Avellino 
(100 per cento) e a Nuoro 
(100 per cento) In particolare. 
i minatori di Lula (Nuoro) so 
no in sciopero da tre mesi per 
ottenere anche premi azienda-
H. 

ALIMENTARISTI — Le Se-
greterie della FILZIAT-CGIL. 
FULPIA-CISL e UILIA-UIL si 
sono riunite per esaminare la 
situazione delle vertenze in cor-
so che riguardano 15 settori 
dell'industria alimentare e. in 
totale. 600 mila lavoratori. I 
sindacati hanno preso atto che 
i padroni hanno convocato i 
sindacati per la trattativa solo 
per tre settori: acque e be-
vande gassate-Alta Italia il 24 
maggio; lattiero-caseari il 25 e 
26; conserve animali il 7 e 1'8 
giugno. 

I tre sindacati hanno riba-
dito — informa una nota — la 
piena disponibilita a tratta
tive rapide e concrete senza 
pregiudiziali sulla base delle 
richteste avanzate e riguardan-
ti la contrattazione integrativa 
articolata, i diritti sindacali, la 
modiflca della parte normativa 
dei contratti, l'aumento dei sa-
lari. In assenza di convocazio-
ne di trattative, tranne che per 

quel tre settori, i sindacati han
no deliberato un programma di 
lotta. 

Scioperi unitari saranno at-
tuati nei seguenti settori: set-
tore dolciario: 24 ore di asten
sione che saranno decise dalle 
organizzazioni sindacali locali 
e che dovranno essere attuate 
dal 23 al 31; nol settore 
dell'industria idrotermale per 
rimbottigliamento e nelle azien
de delle acque e bevande gas-
sate (del Centro-Sud) saranno 
attuati scioperi di 24 ore sa
bato 21 e lunedl 23, altre 48 ore 
di sciopero saranno attuate dal 
24 al 31. Nei settore pastai e 
mugnai si avra uno sciopero 
di 24 ore il 26 e uno di 4B 
dal 27 al 5 giugno. Nei settore 
degli alimentari vari, degli 
estratti e dadi e della trippa e 
biulella, sara attuato uno scio
pero nazionale di 24 ore il 25. 
Nei settore dei vini comuni e 
aceti e dei vini e liquori si 
scioperera 24 ore il 31. Nei set-
tore delle centrali del latte pri
vate e municipalizzate si scio
perera, a discrezione dei sin
dacati locali, 24 ore tra il 25 
e il 31. 

La Federazione degli Ordini dei medici da ieri senza presidente 

Improvvise dimissioni 
di Bariatti dalla FNOM 

Incontri a ritmo incalzante in un quadro di estrema confusione e incertezza 
Ancora « sondaggi » dopo un mese di vertenza medici-mutue - Oggi riunio-
ne fra i rappresentanti del governo e delle confederazioni dei lavoratori 

11 presidente della Fedcra-
I zione nazionale degli Ordini doi 

medici. prof. Bariatti, ha rasse-
gnato le dimissioni. Ne ha data 
comunicazione la FNOM con un 
brevissimo annuncio diramato 
nella tardissima sera di ieri. In 
esso e detto che le dimissioni 
sono considerate dall'interessuto 
irrevocabili ma che il Comitato 
ccntrale della Federazione le ha 
respinte. II comunicato aggiunge 
che il vice presidente prof. Spi-
nelli e l'intero Comitato ccn
trale « hanno assunto. nell'adem-
pimento dolle fun/ioni di legge. 
tutle le responsabilita inerenti 
alia vertenza in corso srcoivlo 
quanto deliberato dal Consiglio 
na/ionalc ». 

Le dimissioni sono da colle-
gare direttamente alia tormen-
tatn riunione del Consiglio na
zionale di domenica scorsa. Do
po una giornata intera di acceso 
dibattito i presidenti degli Or-

Salari e profitti USA 

PERCHE' IL BOOM 

II t boom > economlco negli 
Stall Unit) conllnua, incentlvalo 
(ma anche dlstorto) dalla guerra 
n«l Vietnam. Su cosa e fondato? 
Col nostro graflco — tratlo da 
datl rlporiati Ieri da c 24 Ore » — 
vogliamo fornlre un elemento dl 
riflessione: lo ivlluppo dei pro-
IHti va sempre nei sento conlra-
rlo alio svlluppo dei salari. Non 
e II caso di citare Ricardo e 
Marx: lo dlmostrano gli USA, 
dove la retribuzloni sono Hmaste 
inditlro non solo rlspetfo a] pro
fitti a agli Invettlmentl, ma anche 

al reddllo. Tuttavia c 24 Ore» 
non e soddlsfatto, e lamenta che 
la < polillca del reddili > non ab-
bia c avulo flnora appllcazione 
alcuna». In efTetti, anche negli 
Stati Unit!, dev'essere arduo con-
vincere I sindacati che si potran-
no controllare col salari anche i 
profitti. E allora I sindacati, non 
solo negli Stati Until, dlcono no. 
No a sottoscrivere in teoria quel-
lo che II capitalismo gia realizza 
in pratica, ma con costl notevoli: 
le lotte operaie in Italia, la dl-
namica contrattuale negli USA. 

UN ACCORDO 
FIAT-POLONIA 

Probabilmente entro il '67 saranno costruite a Zeran le 1300 e le 1500 

Dal Bostro corrispoadente 
VARSAVIA. 16 

Verso la fine dell'anno proi-
simo dalle officine automobili-
stiche di Zeran (Varsavia). che 
per ora cosinjiscono soltamo vet-
ture del tipo < Warsawa > e « Sy-
rena >. di media e rxecoia cdin-
drata. uscirarmo molto probabil
mente le prime Fiat 1300 e 1500. 
Un accordo per il montaggto di 
circa cinquantamila vetture ai-
l'anno di questi due tipi e stato 
firmato tra la grande industria 
tonneae e fl governo polacco. 
Parafato quakbe mese fa a 
Varsavia. raccordo, di cui si 
conoscooo solo le grandi line* e 
di cui non si e mai parlato sulla 
stampa locale, dovrebbe entrare 
in fase operativa verso la frne 
dell'estate per raggiungere la 
sua piena attuazione solo nei 
1970. Tecnici della Fiat tuttavia 
sarebbero gia al lavoro presso 
le officine di Zeran per appron-
tare la catena di montaggio. 

L'accordo. per un vatore di 
circa trenta o qnaranta milion: 
di doUari. e 3 risultato di una 
lunga trattativa e rientra nei 
quadro della coDaboraxkme tee-
nico industriale cui si fa espuV 
c i u menzione nei trattato com-

I merciale italo-polaoco ciglato lo 
scorso anno • che ha aegnato 

un uheriore miglioramento dei 
rapporti economico commerciali 
tra i due paesi. 

In questi giomi si parla di 
una imminente vi«:ta a Varsavia 
del professor Valletta e proba
bilmente in questa occasione 
verrebbero resi noti i particolari 
e definiti i dettagli dellaccordo 
di massima che accanto a quel-
k) stipulato di recente con 1'Unio-
ne Sovietica. anche se di tutt'al-
tro genere e portata. & seni'al-
tro uno dei piu importanti con-
clusi dalla Fiat con i paesi so-
cialisti. 

I contatti tecruxxMndividuali 
con r Italia sono m fase di pieno 
sviluppo e Tinteresse verso le 
novita e le piu recent! conquiste 
della tecnica e dell'industria del 
nostro paese si mostrano in que
sti gjonu coo l'apertura a Var
savia di una Mostra della tecni
ca italiana organizzata di comu-
ne accordo dalle associazioni 
tecniche dei rispetlivi paesi. 

Ieri, aprendo al pubblico que
sta rassegna che illustra le piu 
significative conquiste dell'indu
stria nazionale nei settore della 
ekttrotecnica, deQ'automazione, 
della chimica e delle istallazk)-
ni industriali, il vice Primo mi-
nistro polacco Jaroscewicz ha 
sottolineato con soddisfazione 
che c la coUaborazione tecnioa-

scientifkra tra i due paesi si sta 
sviluppando con un continuo ar-
ricch'.mento di forma e conte-
nuto >. Cio che costituisce a suo 
an'iso «un seno elemento per 
Taccrescjmento dei rapporti eco-
nomici e l'inteasif;caz:one delia 
cooperazKMie industriale >. 

Mentre Si attende per i pros
simi giomi rapertura di un sim-
posium italo-polacco sui problemi 
della scienza e della tecnica. con 
la partecipazione di studiosi e 
specialisti italiani tra i piu qua-
hficati. oggi alle 17 e stata aper-
ta a Varsavia una Mostra delle 
pubblicazioni tecnico scientifiche 
italiane alia quale partecipano 
una ventina di espositori. Sem
pre in questo quadro della gior
nata della tecnica italiana e 
giunto nei pomeriggio nella ca-
pitale polacca il Presidente del 
C>JEN professor Salvetti. Egli 
visitera i ceniri atomici di Swierk 
a Varsavia e quello di Cracovia 
nonche gli istituti di fiskra spe-
rimentale delle due citta. 

Domenica. prima di ripartire 
alia volta di Roma, il professor 
Salvetti e il ministro plenipoten-
ziario per 1'energia nucleare po
lacca professor Billig firmeranno 
un accordo di collaborazione e di 
scambio tra i due paesi 

Franco Fabiani 

dini provinciali. con una vota-
zione a maggioranza (60 voti 
a favore. 13 contrari e 12 aste-
nuti), pervennero ad una deci-
sione che lascio un no' tutti 
sconcertati. Si deflnivano «inac-
cettabili» le ultimo proposte del 
governo ma si dava mandato 
al presidente della FNOM, al 
Comitato centrale ed al Comi
tato FNOM-sindacati di conti-
nuare le trattative con « un largo 
mandato per la parte econo-
mica». Ma era tin ben strano 
mandato. Pruticamentc i ncgo-
ziatori erano stati spogliati di 
qualsiasi imtere. Essi dovevano 
andare alle trattative, ma non 
dovevano assumcre alcun im-
pegno: dovevano cioe riferire i 
risultati at singoli Ordini i 
quali avrebbero convocato i me
dici in assemblea generale pro-
vincia per provincia per deci-
dere. Poi i presidenti degli Or
dini si sarebbero di nuovo riu-
niti in Consiglio nazionale ed 
avrebbero dato la sanzione defl-
nitiva ed ufflciale all'eventuale 
accordo. Questa Inconsueta pro-
cedura e stata gitistiflcata con 
una esigenza di democrazia in
terna: in realta era una chiara 
manifestazione di sfiducia negli 
organi dirigenti che non ave-
vano certo brillato nella condotta 
delle trattative. A questo si ag-
giunga che l'andamento del di
battito avrebbe finito col riporre 
in discussione tutti i punti finora 
concordati. dalla normativa alia 
parte economtca, ponendo 11 pre
sidente della FNOM in una si
tuazione di evidente imbarazzo. 

Ma al di la di questi motivi 
interni, che pure sono indica-
tivi, le dimissioni dimostrano 
le contraddizioni profonde di 
una organizzazione che sul piano 
sindacale si d dimostrata inca-
pacc di rappresentare tutti i 
medici italiani. La debolezza di-
scende direttamente dall'impo-
stazione data alia vertenza, tut-
ta condotta su un piano rivendi-
cativo limitato che ha finito con 
lo scoritentare. via via, un nu-
mero sempre piu grande di sa-
nitari ai quali non e stata offerta 
nessuna prospettiva piu ampia 
di soluzione dei loro problemi 
nei quadro di un nuovo e di-
verso sistema assistenziale. Cioe 
la FNOM praticamente non ha 
saputo dare alcuna risposta al 
problema piu acuto venuto alia 
luce drammaticamente anche in 
questa vicenda: la crisi del si
stema mutualistico, all'interno 
del quale & puramente illusorio 
cercare sbocchi soddisfacenti 
per i medici e per gli assistiti. 

Le dimissioni di Bariatti ag-
giungono un nuovo elemento di 
confusione in una vertenza che 

. dopo 28 giorni di trattative e 
! ancora alio stadio dei c son

daggi » per c accertare » su qua
li basi possa essere conclusa. 

Ieri alia Camera il compagno 
on. Scarpa ha sollecitato la 
presidenza a convocare con la 
urgenza che il caso richiede, le 
commissioni Lavoro e Sanita per 
discutere la vertenza medici-
mutue governo. In mancanza di 
tale riunione, che non awiene 

j per i poco convincenti impegni 
parlamentari del ministro Bosco, 
il compagno Scarpa ha solle
citato la discussione in aula dei 
document! gia presentati sullo 
stesso argomento. 

Gli incontri fra le parti si sus-
seguono a ritmo incalzante sen
za tuttavia che emerga alcun-
ch6 di chiaro. di delinito. Ieri a 
ministro Bosco ha ricevuto i rap
presentanti delle tre Confedera
zioni dei lavoratori. Lama e Ro-
versi per la CGIL. Coppo per la 
CISL e Vanni per la UIL. In se-
rata si c riunito anche il comi
tato intermmisteriale presieduto 
da Moro. II ministro del Lavo
ro ha ricevuto la sollecitazione 
di chiedere ai dirigenti dei me
dici qual £ l'esatto signiflcato 
dell'ordine del giorno votato do
menica sera dal Consiglio nazio
nale della Federazione degli Or
dini. Oggi. inline, si avra un in~ 
contro fra governo e sindacati 
per un esame complessivo della 
situazione sulla scorta degli ele-
menti che Bosco avra eventual-
mente acquisito nei frattempo 
nell'incontro con i medici. 

Ne risulta un quadro estrema-
mente confuso ed incerto. Questo 
governo e anch'esso incapace di 
prospettare una linea di riforma 
che Iasci intra\-vedere un nuovo 
e migliore sistema a«vsistenziale. 
ma e del tutto impotente anche 
ad attuare quei piii immediati e 
limitati pro\"vcdimenti che le leg-
gi vigenti consentono e che po-
trebbero facilmente approdare ad 
un reperimento di fondi da de-
stinare al miglioramento della as-
sistenza. e quindi anche dei com-
pensi ai medici. 

Alludiamo al problema della 
spesa farmaceutica che c toma
to piu volte alia ribalta durante 
la vertenza. LTNAM. con i suoi 
227 miuardi di spesa annua per 
i medicinali. potrebbe benissimo 
costringere le industrie farmaceu-
tiche a praticare nei suoi con-
fronti prezzi di gran lunga infe-
riori a quelli attuali. E potreb
be altresj organizzare la distri-
buzione diretta, facendo a meno 
delle farmacie private. Bosco. a 
queste proposte. si e oppo^o 
perch£ restringerebbero «l'area 
dell'iniziativa privata > e egual-
mente si e opposto. per lo stesso 
motivo. alia nazionalizzazione 
della produzione dei principal! 
prodoUi farmaceutici. I profitti 
di monopolio. insomma. non si 
toccano e chi chiede aumenti <h 
salario o di compensi e uno scia-
gurato che non tiene conto delle 
« superiori esigenze del paese >. 

A queste superiori esigenze ha 
res* omaffio anche fl ministro 

Mariotti in un suo recente di-
scorso quando, di fronte alia ri-
chiesta di procedere sul piano 
delle riforme, ha detto cite nes-
suno si deve fare illusioni su « so-
luzioni a breve scadenza >. 

c Un uomo politico e soprattut-
to un uomo di governo — ha det
to — deve fare i conti con la 
realta economica, finanziaria. so-
ciologica e con le forze imlitiche 
present i nei paese ». « Come uo 
mo di parte concurdo — ha ag 
giunto -- ma come ministro non 
ixisso illudere ed afTprmarp che 
la realizzazione delle rifoime |>os-
sa essere altuata in bie\e 
tempo >. 

Ne sara paiticolarmente heto 
il Coriiere della sera die proprto 
ieri rimproverava alia claste d>-
r'uicntc politico (ci tiene bene a 
distinguere il giornale dalla das-
se dirifjente economica) di mal 
calcolare « nelle sue promesse e 
nelle sue progettazioni i tem
pi. le procedure, i fabbisogni fl-
nanziari, la tempestivita e l'op-
portunita delle riforme >. Piu 
scaltro Pieraccini ha detto che la 
riforma sanitaria 6 di grande im-
portanza e che verra attuata nei 
quadro del piano quinquennale... 
di cui si sono smarrite le tracce. 

Con questi orientamenti. che poi 

si complicano all'inflnito in seno 
alia compagine governativa, e fa
cile capiro perclie sinora non si 
e trovata, ed ancora si stenta a 
trovare, una soluzione valida alia 
vertenza dei medici. Ne fa le 
si>ese il Paese. 

S. t . 

In 9 comuni 
ferraresi 

assistenza 
diretta 

FERRARA. \G. 
11 medico condotto di Porto-

maggiore, dott. Walter Marvelli 
ha annunciato con una lettera al-
l'« Unita » la decisione che i me
dici convenzionati a quota for-
fettaria hanno deciso ai passare 

I all'assistenza diretta rifiutando 
il pagamento. La decisione de-
corre da oggi 16 maggio. 

Questa decisione e in pratica 
un annuncio di rottura all'inter
no deU'Ordine ferrarese dei me
dici. 

II congresso del SILAP CGIL 

Paga di qualifica 
obbiettivo 

degli alberghieri 
II boom turistico non si § tradotto in stipend! sicuri 

e adeguati per i 100 mila lavoratori del settore 
CHIANCIANO T., 16 

«II tunsmo impegno naziona
le », dice un manifesto del mini
stro Corona che amuncia la Con-
ferenza del settore. Dietro quella 
parola d'ordine ci sono gli 800 
miliardi spesi ki Italia dai tun-
sti stranieri e gli altrettantj spe
si dagli italiani. C'e un'aria di ot-
timismo aulle prospettive dell'in
dustria alberghiera. del resto ba-
sato su fatti. Ma qui. al con
gresso dei lavoratori degli alber-
ghi organizzati nei SILAP-CGIL, 
non abbiamo sontito parole di 
ottimismo ed 6 venuto in luce. 
Invece. Yaltra faccia del turismo 
nazionale: quella dei 100 mila la
voratori impiegati negli alberghi e 
nelle pensioni come camerien. 
portatori, portieri. amministrato
ri i quali, in tanta orgia di mi
liardi, possono presentare un ben 
triste primato: quello di non ave-
re ne una paga ne un posto fisso. 

L'instabiUta del pasto dipende 
dalla -stagionalita delle ondate tu-
ristiche. Solo { tunsti di lusso, 
ki pratica. viaggiano in ogni sta-
gione dell'anno; ma la gran massa 
dei turisti (e sopratutto le nuove 
leve del turismo) appartengono 
a categorie dipendenti. che pren-
dono una settimana o due di ripo
so quando il da tore di lavoro lo 
consente. Di turismo sociale. in 
senso generale. si kicomincia ap-
pena a parlare e le proposte avan
zate al congresso del SILAP (ad 

esempio. 1 bigiietti di viaggio se-
migratuiti per gli operai in fe-
rie) appaiono ancora utopie. E 
vn mancanza di un turismo socia
le. organtzzato dai sindacati e 
orientato dalla politica statale. il 
settore alberghiero e andato avan-
tj per i fatti suoi: da una parte 
le reti alberghiere di lusso mes-
se ki piedi dai grandi gruppi fl-
nanziari. dall'altra la miriade di 
piccoli esercizi scarsamente or
ganizzati e attrezzati, spesso chiu-
si. o ad attivita ridottissima per 
gran parte dell'anno. L'industna 
turistica offre un impiego stabile 
solo a una parte dei suoi poten-
z;a!i adde'.U. 

Cos!, su 100 m:la Ia-.x>ra:ori 
solo 31 mila sono imp:egati vn 
t alberghi veri e propri » Ma qui. 
almeoo. c'e la garacizia deH'im-
piego e la paga base fis.va? No. 
non c'e nemmeno qui. Ce la per-
centuaie di servizio. una specie 
di mancia legalizzata. che il pa
drone arroixiistra e Q di pendente 
subisce. Questa, secondo il conte 
Volpi di Misurata — uno dei gran
di padroni del settore — sarebbe 
invece la forma di salario piu 
moderna d'ltalia. E solo perche 
rende massima la convenienza 
per il padrone: se la gestione va 
in crisi il primo a rimetterci e 0 
lavoratore: appena si annimcia 
la bassa slagione. sara sempre 
fl lavoratore a vedere falcidiato 
il suo salario e qu*xii la conve
nienza a nmanere; quando si 
tratta di pagare il salano widi-
retto (i contributi previdenziah) 
il datore di lavoro lo paghera SJ 
minimi irrisori e non sul salano 
di fatto. Ecco dunque. dice il con-
te Volpi di Misurata. un vero 
salario ideale: con questo siste
ma possiamo fare gli knprendito-
ri senza avere 1'imbarazzo di un 
impegno salariale e di lavoro con 
i dipendenti. 

Chi fa questo discorso ha tutti 
1 i motivi per apprezzart i risul

tati del sistema. La CIGA, di cut 
e azionista il conte Volpi di Mi
surata, ha infatti presentato que-
st'anno un bilancio che prevede: 
1.260 mihoni di ammodemamen-
ti. 11.179 milioni in ammorta-
menti; acquisto di quindici 
milioni di aziom di una societa 
italo-francese delle Alpi per al-
tri 1500 milioni; aumento del ca-
pitale di 1.600 miliom per la con-
sociata Societa grandi alberghi 
siciliam; spartizione di un divi-
dendo di 580 milioni. Questa, ki 
un anno, e l'enorme accumulazio-
ne di capitali che si pud compie-
re sulle spalle di alcune centinaia 
di dipendenti. Non c'6 dubbio al-
cuno che I padroni della CIGA 
apprezzeranno in pieno l'impe-
uno nazionale del ministro Coro
na tanto piu che. al tempo stesso, 
sono riusciti ad eludere nei re
cente rkmovo del contratto (gra
zie anche all'iniziaUva separata 
della CISL) la fissazione di una 
paga di qualifica ai 100 mila 
dipendenti degli alberghi. 

II congresso del SILAP ha di-
scusjo per 2 giomi sulla lotta per 
la paga di qualifica come base 
fissa del salario. e sulla politica 
di sviluppo turistico di massa che 
gli deve fare riscontro. 11 SILAP 
e un sindacalo giovane. nato 5 
anni fa in seno alia Federazione 
dei lavoratori del commercio 
(FILCAMS-CGIL). ma gia ha una 
notcvoJe espenenza di battaghe 
sindacali. Ora ha di fronte a se 
il nnnovo degli integrativi pro-
vinciali. preludio della ripresa 
naz.onale della lotta per !o sli-
pendio cfTettivo di qualifica. I 
contratti provinciali hanno al 
centro due obbiettivi: uno e quel
lo cti fare, flnalmente. quel rag-
gruppamento di qualifica che de
ve essere la base del futuro sti
pend :o: i'altro e quello di otte
nere l'aumento sostanziale dei 
minimi flssi che attualmente sono 
simbohci. Perche. owiamente, il 
sistema di compensi attuale ha 
avuto come efTetto queUo di te-
nere i guada^ni degli aibergh.'eri 
es".remamenie bassi (si va daile 
30-35 mila lire al mese. alle 120 
mila massimo. per zncarichi di re-
spon«ab;l;:a e in alberghi di pn-
m-^simo ordme). II boom turuti-
co. s\ sostanza. si e tradotto in 
profitti e non m saian e d con
gresso non poteva che fissarsi 
robblettr.o di capovolgere que
sta tendeaza. 

r. s. 

truffano I'INPS 
di 18 miliardi 

A Bari denunciate 4 giornate all'anno di lavoro 
per bracciante! - Lo stesso Moro avrebbe rassi-
curato gli evasori per ottenere la benevolenza 

elettorale dei Centri di azione agraria 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 16. 

Gli agrari pugliesi sono in 
movimento perche gli uffici 
dei contributi unificali hanno 
nolificato alcimi accertamenti 
in materia di contributi uniji-
cati a qualche centinaio di dit-
te sulle 9000 esistenti nella sola 
provincia di Bari. A Bari si 
sono portati dal Prefetto per 
dire che non ce la fanno piu, 
mentre hanno trovato il soste-
gno di alcuni parlamentari dc 
pugliesi, come Von. De Leo-
nardis e La For gia, che hanno 
nvolto un'interrogazionc al mi-
nisteri dell'Agricoltura e del 
Lavoro in cui rcngono falte 
proprie le loro tesi. 

Sono quegli agrari pugliesi 
che da tre anni non pagano i 
contributi un'tficati per circa 
18 miliardi, corrispondenti a 
227 lire per circa 40 viilioni 
di giornate lavorative stabilite 
gia nei ruoli pubblicati annual-
mente per tre anni. Per favo-
rire gli agrari in questa grave 
inadempienza non si fa miste-
ro in Puglia che sia interve-
nuto Von. Moro e a questo in-
tervento si fa derivare il si-
lenzio che si 6 notato in questi 
ultimi anni da parte dei centri 
di azione agraria i quali avreb
bero avuto assicurazioni che il 
governo non interverra per por-
re fine alia truffa a danno de
gli operai agricoli. 

Quale la effettiva situazione 
esistente, per quanto riguarda 
la provincia di Bari, in ma
teria di pagamento dei con
tributi unificati? Le segreterie 
della Camera Confederate del 
lavoro e della Federbraccianti 
provinciate hanno reso nolo un 
documento, in risposta all'at-
teggiamento degli agrari, nei 
quale si denuncia che i soli 
agrari baresi evadonb a que
sta contribuzione per la bella 
somma di oltre 2 miliardi al
l'anno. La denunzia delle or
ganizzazioni sindacali si basa 
su precisi fatti. 

In provincia di Bari si ri-
scuotono ogni anno da 200 a 
300 milioni di lire per contri
buti unificati in agricoltura. 
Tenuto conto che Vimporto per 
contributi per ogni giornata la-
vorativa in agricoltura d di li
re 220, si ha che dividendo i 
300 milioni che gli agrari pa
gano per Vimporto di 220 lire, 
il totale delle giornate lavora
tive denunciate dagli agrari 
delta provincia di Bari & di 
1.363.000 giornate. Se si tiene 
presente che nella stessa pro
vincia di Bari i salariati fissi 
denunciali dagli stcssi agrari 
sono 3.285, si ha che ben 985 
mila giornate sono assorbite 
da questi ultimi lavoratori. De-
traendo da 1.363.000 giornate 
le 985.000 compiute dai sala
riati fissi, restano appena 378 
mila giornate. In conclus'tone 
considerato che i braccianti 
in provincia di Bari sono oltre 
100 mila, gli agrari evadono 
quasi totalmente la contribu
zione assicurativa e pagano i 
contributi come se ogni brac
ciante effettuasse 3 o 4 gior
nate all'anno di lavoro. 

Se questi dati ancora non 
bastassero per smascherare 
la truffa degli agrar i , basfe-
rebbe dara uno sguardo alia 
superficie agraria della pro
vincia che e dl 499.000 ettari 
cosi suddivisl secondo le col-
ture e le giornate lavorative 
occorrenti: oliveti specializza-
ti ettari 116.000 (5.800.000 gior
nate), oliveti promiscui ettari 
124.000 (2.4S0.000 giornate), vi-
gneto a tendone ettari 12.000 
(1.200.000 giornate), vigneto 
promiscuo ettari 14.400 (720.000 
giornate), vigneto ad alberel-
lo ettari 46.000 (2.760.000 gior
nate), colture ortive ettari 
25.000 (3.750.000 giornate). 
mandorleto ettari 51.000 (1 

milione 020.000 giornate), se-
minativo ettari 111.000 (1 mi
lione 100.000 giornate). 

Da questi dati si rileva che 
per la coltivazione della su
perficie agraria occorrono 
1t.830.000 giornate. Tenuto 
conto che i 20.000 coltivatori 
diretti esistenti nella provincia 
effettuano 6 milioni di giorna
te lavorative, restano ben 12 
milioni 830.000 giornate com

piute dal braccianti, colonl, 
compartecipanli e mezzadrl 
per le quali si dovrebbero pa
gare I contributi unificali, 
mentre attualmente vengono 
pagati solo per 1.363.000 gior
nate. 

Sono dati che dimostrano in-
confutabilmente che Vevasione 
di contributi da parte degli 
agrari tocca la cifra di circa 
2 miliardi di lire all'anno nella 
sola provincia di Bari per oltre 
died milioni di giornate lavo
rative. 

Nonostante questa truffa. chs 
lo Stato dovrebbe perseguire 
ppnalnwnte, gli agrari pugliesi 
e baresi in questi giorni osano 
agitarsi. Essi non lo potrebbe-
ro fare se non vi fosse la con-
nivenza delta DC e del gover
no di centrosinistra. 

Quando il governo rifiuta di 
migliorare la previdenza ai 
contadini o ai braccianti. pa-
rificandoli nei trattamento agli 
altri lavoratori, col pretesto 
che * mancano i soldi» la ra-
gione si trova propria qui: 
nella volonta politica di non 
scomodare la grande proprieta 
terriera e i capitalisti agrari. 
Sopratutto in questo momento 
in cui la DC e i suoi alleati 
sono alia ricerca disperata di 
voti e vogliono accattivarsi al 
massimo gli agrari. Per com-
piacere la proprieta terriera, 
quindi. e non per altro e stato 
lanciato Vattacco agli elenchi 
anagraftci e vengono negate 
misure sociall indispensabili 
come gli assegni familiarl ai 
contadini e la parificazione dei 
coloni alio stesso livello dei 
salariati. Non solo, ma la DC 
e il centrosinistra sono dispo-
sti a passare sopra anche alia 
violazione delle leggi dello 
Stato: mentre contro I brac
cianti e i coloni mobilitano ti 
prefetti, per gli agrari evasori 
non trovano nemmeno la forza 
di promuovere un'inchiesta che 
colpisca almeno i casi piu cla-
morosi di evasione. La ragione 
£ sempre la stessa. e cioe che 
Vevasione degli agrari e frut-
to di una scelta politica della 
DC e del governo, una scelta 
contro gli interessi della col-
lettivitd e dei lavoratori agri
coli in particolare. Un'inchiesta 
amministrativa non potrebbe 
che mettere in chiaro questa 
scelta, che invece oggi si cer-
ca (in verita senza successo) 
di nascondere, se non altro per 
carpire ancora una volta i vo
ti dei lavoratori net comuni 
dove si vota il 13 giugno. Ma 
i lavoratori, come hanno di-
mostrato anche le manifesto-
zinni della settimana scorsa, 
hanno iniziato la battaglia per 
un'organica riforma della le-
gislazione sulla previdenza e 
il collocamento in agricoltura 
che sono decisi a sviluppare 
ancora nei prossimi giorni con 
la massima ampiczza e deci
sione. 

i. p. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gablnetto medico per la cura 
delle «sole > diafunxiool e de-
bolezz* •essuall dl orlf Ine ner
vosa, palcbica. endocrina fneu-
rastenia. deficleoza ed anoma-
tle seasuall). Visit* prematrimo-
nlall. Dott. P. MONACO. Roma 
Via Vuuinale. 39 (Stazione Ter
mini - Scala sinistra, piano se
condo. int. 4. Orario 9-12. 16-18 
esciuso 11 sabato pomeriggio • 
nei giorni feativi. Fuori orarie. 
nei sabato pomerixglo e n e l fior-
nl fertivl al rlceve solo per «p-
puntamemo. T«L 471.110 (Aat» 
Com. Rcmi 1W19 del 25 otte-
bre 1956) 

STROM 
Medico seectaHfts dei mat*!*— 

DOCTOR 

DAVID 
Cora svlerosante (ambuUtortate 

senza operazleoe) delle 

EM0RR0I1H e VEKE VARICOSE 
Cura delle compllcazlonl: raeadl. 
flebitl, ecreml. ulcrre varfcoee 

V S N E I I I . P l l t l 
DlsrUNZlONl •BtSDAU 

;YIA COLA Dl R'EIIZO n. 152 
del. JM 541 Ott t It. frttlvl t - U 

(Aut M San n 77'J,2ZUS» 
del 29 magclo IBM) 

YOMO 
1 A N A N A C M Q U I l r f 

Abbiamo raccomandato per mol-
ti anni di mangiare lo Yomo con 
frutta fresca. Ora non occorre 
piu alcun lavoro: e tutto prontol 
Yomo con Banana Chiquita inizia 
la serie degli yogurt con vera 
purea di frutta freschissima e 
zucchero. Niente essenze, nes-
sun addith/o: e un prodotto par-
ticolarmente sano e gustosissi-
mo come il migliore dei gelati. Y O G U R T 
Per bambini golosi da uno a cen- ^>'VVK, 

to anni. 
Shia -Yomo • Milano YOMO 

• A N A N A CMQUITA* UMted M l 

http://ripre.se
file:///erranno
http://1t.830.000


®*>\ .1 I 1 

*fl> 

1 ' U n i t A 7 marfedi 17 moggie 1966 PAG. 5 / a t tua l i ta [~ 
Aperta all'EUR la Conferenza nazionale 

Corona e Moro vedono il turismo 
soltanto come un «buon affare» 

Nemmeno un accenno alle reali possibilitd che milioni di italiani hanno di godere le vacanze 
Solo il 14% dei lavoratori trascorre le ferie fuori casa - Preferite le attrezzature extra-alberghiere 

H turismo deve uscire dal-
radolescenza e farsi adulto. 
Questo il succo delle prime bat-
tute della Conferenza naziona
le del turismo iniziatasi stama-
ne alia presenza di rappresen-
tanti di aziende autonome di 
soggiorno e di EPT. di Enti 
locali, di operatori turistici, di 
tecnici, di funzionari dei vari 
ministeri interessati. 

II dubbio rimane sul come e 
per chi deve farsi adulto que
sto nostro turismo. E il mini-
stro Corona nella sua prolusio-
ne, come Moro nel suo discor-

so, non hanno certo contribui-
to a fugare tale dubbio. Da 
Corona, infatti, ci attendeva-
mo un discorso diverso da 
quello che avrebbe potuto fa
re un tradizionale amministra-
tore d'azienda ai suoi dirigen-
ti. In effetti. Corona, sottoli-
neando il valore assunto dalle 
cifre ricavabili in uscite-entra-
te del bilancio turistico, ha ri-
volto un insistcnte appello a 
governo e imprenditori perche 
«turismo-impegno nazionale » 
diventi praticamente turismo-
impegno produttivistico ovvero 

macchina per fare soldi. 
Poco male in una societa dei 

consumi come la nostra, se il 
discorso avesse avuto altri ri-
svolti. Ma Corona ha voluto de-
liberatamente chiuderlo e se-
parare nettamente I'esigenza 
produttivistica da quella di un 
turismo rispondente alle nuo 
ve esigenze del singolo come 
di tutta la nostra societa. 

Moro ha fatto eco, ma d an-
dato ancora piu in la: ha sol-
lecitato apcrtamente i piccoli 
e grandi imprenditori ad en-
trare con i loro capitali (« an-

che imprenditori piccolissimi e 
nuclei familiari >) nell' arena 
della competizione industriale-
turistica per partecipare al 
« comune sforzo con lo Stato » 
nella ricerca dello sfruttamen-
to organico di nuove aree di 
sviluppo turistico (zone depres 
se e sud). per giungere a una 
migliore ridistribuzione di que 
sto grande granaio nazionale 
che e il turismo. Alle richie-
ste di Corona che lo Stato prov-
veda con stanziamenti superio-
ri a quelli fatti sino ad ora. 
Moro ha risposto: abbiamo da-

La partenza anche in TV 

Gemini 9: 
tutto bene 

Via alle 17,39 
Nessun inconveniente negli ultimi controlli 

della vigilia — Ottimismo al centro di Houston 

Un'informazione della TASS 

Decalcificati 
i cagnolini 

cosmici URSS 
L'interessante articolo di Yegorov e 
altri scienziati - Sarebbe imminente 
un lancio con equipaggio umano 

2S:- •'•'•' l 

CAPE KENNEDY — L'equipaggio della « Gemini 9 »: Cernan 
(a sinistra) e Stafford. (Teleroto AP-« i'Unita >) 

Nostro servizio 
HOUSTON. 16. 

Tutto bene, allora; dovrebbero farcela, domani. I vari controlli 
effettuati non hanno presentato alcun inconveniente. i tabelloni se-
gnalano il «via cosi». le condizioni fisiche dei cosmonaut! sono 
eccellenti, e fino al gran momcnto del lancio Stafford e Cernan 
riposeranno per prepararsi all'impresa. L'inizio di questa (alle 17.39 
italiane) sara seguito. via satellite, dalle reti televisive di quasi 
tutti i pacsi del mondo. 

Una sola — ma non grave — preoccupazione: il solito tempo. 
Alia vigilia dei lanci, puntualmente. c'e sempre un'ondata di mal-
tempo daU'est. non conforme alle condizioni desiderate. Come per 
l'Esposizione a Parigi o per il Concorso ippico a Roma. Ma di 
solito la nuvola se ne va nel corso della mattinata e i cosmonaut! 
possono partire. 

Ottimismo in tutto il Centro di Houston, comunque. I tecnici 
afTermano che il nuovo corredo elettronico della < Gemini 9 > do
vrebbe preservare Stafford e Cernan da qualunque brutta sorpresa. 
I movimenti sussultori e ondtilatori di < Gemini 8 > — lo si dice 
soltanto ora — furono causati dall'accensione di un razzo ser.za 
comando ne da bordo n6 da terra. Con ii nuovo apparato guai del 
genere non dovrebbero piu accadere 

Charles Mattews. direttore del programma « Gemini >. ha detto 
che e stato istituito un intemittore generale che offre una duplice 
faranzia contro incomenicnti di questo tipo 

Una curiosita. infine. Doi*> la na^sccuiata spaziale. Cernan ab-
bandoncra alia denva l'apparecchio propul5ore che gli avra con-
sentito i vari movimenti. Sara l'oggetto piu coMoso «gettato via * 
nel cosmo giacche Y* Amu > e costato oltre 3 miliardi e mezzo di 

iBr*. 
Samuel Evergood 

la tporto denuncia contro 

la polizia di Mellingen 

Emigrota rifiuta I'espulsione: 
picchiata dai gendarmi svizzeri 

MILANO. 16. 
Una donna di 51 anni. italia-

moglie di un emigrato in 
Svizzera che aveva successiva-
nente trovato un posto in Ger-
lania, e stata espulsa con le 

Iglie dalle autorita elvetiche. 
; Quando ho detto che non me 

andavo. che aspettavo in 
Svizzera che mio rnarito mi 
landasse i soldi per raggiun-

gerlo. mi hanno picchiata — ha 
lichiarato la donna, appena 
{junta a Milano — e mi hanno 
iddirittura puntato addosso una 
listola >. 

Teresa Di Stefano ha sporto 
juindi denuncia contro i poli-
iotti di Mellingen, nel canto-

di Argovia, che si sarebbe-
resi responsabili del gravis-

[asto episodic 
La polizia di Baden, da ovd 

dipende il posto di Mellingen, 
ha diramato un comunicato in 
cui si sostiene si che < le accu
se della donna non hanno alcun 
fondamento*. ma si fan-
no temporaneamente numerose 
ammissiorri. 

Le figlie della Di Stefano (Do-
nata di 22 anni. Maria di 14 e 
Carmela di 11) hanno confer-
mato le dichiarazioni rese da!-
la madre. Espulsa. la famiglia 
si e trovata veramente in dif 
ficile situazione: dove andare? 
Al loro paese. in provincia di 
Matera. non hanno ne una ca
sa ne mezzi di sussistenza. 
Madre e figlie sono dunque par
tite per la Germania, per rag-
giungere il capofamiglia e cer-
care di ottenert il pennesso di 
sogfiorao. 

Brezza e Carboncino, i due cani sovietici rimasti 22 giorni 
nello spazio a bordo del Cosmos 110. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 16. 

Dopo ventidue giorni nella 
capsula spaziale, Brezza e Car-
boncino hanno perso peso, i lo
ro muscoli si sono assottigliati 
e sj e notata una grave carenza 
di calcio. al punto che si sono 
rest necessari da otto a died 
giorni. dopo il rientro a terra. 
per permettere ai cani di ripren-
dere Vabituale scioltezza di mo
vimenti. Tracce di calcio si so
no trovaie nelle loro urine e nel 
sangue. segno che ci si trova 
di f route a un processo di «di-
lavazione >. 

Questi i principal! dati riferi-
ti dagli scienziati sovietici a 
qualche settimana dal termine 
del volo di Cosmos 110. il satel
lite che portd i due cagnolini 
spaziali oltre le fasce dt Van 
Allen. Son e detto tuttavia — 
questo e sottolineato con forza 
— che gli stessi effetti riscontra-
ti sui cani debbano per forza ve-
rificarsi anche in sede di volo 
umano. Vero i che a rafforzare 
una simile possibilitd sono le 
esperienze spaziali americane. 

Hon e un mistero. tnfattt, che 
moiti dealt esperimenti Mercury 
e Gemini abbiano avuto come 
risultato un abbassamento del 
contenulo cdlcico nelle ossa dei 
cosmonauti. Un analogo effetto 
non si e avuto fin qui — o 
almeno non e stato seanalato — 
net voii umani sovietici. 

Perchd nel caso del Cosmos 110 
si sarehbe vertGcato? In primo 
luooo perche non si trattara di 
una capsula Voskod ma di un 
abitacolo estremamente piu sent 
phce. e protdto particolarmente 
contro le radiaziom delle fasce 
di Van Allen; in secondo luogo 
perche il periodo di permanenza 
nello spazio e stato assoluta-
mente piu lungo di quello di un 
qualsiasi altro essere vivente. 

Ma queste ultime sono sem-
plicemente ipotesi che circoUtno 
in ambienti specializzaii si. ma 
giornalistici e non scientificu 'In 
effetti le sole notizie precise sul 
volo di Brezza e Carboncino e 
sulle loro reazioni alle condi
zioni trovate nello spazio sono 
state diramate dalla TASS, in 
un articolo firmato dallo scien-
ziato cosmonauta Yegoror e dai 
professori Gurorski. Kiselev e 
PrareUki. 

Essi hanno scritto che — come 
si diceva - non solo I'urina. ma 
anche il sangue dei cani hanno 
dimostrato un aumento della per-
centuale dt calcio. che invece 
risulta sensibilmente dtminuita 
nei tessuti ossei. E* necessario 
— dicono ali scienziati — un 
pin atttnto name dt questo f*> 

Km solo per valuta*. 

ne le conseguenze, ma anche e 
sopraltutto per studiare quali si-
stemi possano ovviare al grave 
inconveniente: per quanta ri-
guarda la perdita di peso gli 
scienziati sovietici affermano che 
i cani hanno mangiato in ab-
bondanza, ma cite la diminuzio-
ne della massa muscolare e 
una certa disidratazione hanno 
portato ugualmente a tale fe-
nomeno. 

Come si ricordera i cani 
Brezza e Carboncino rimasero in 
orbita dal 22 marzo al 16 aprile 
scorsi. Ai loro corpi erano stati 
applicati van nlevatori scien-
tifici. altri erano collocati ne
gli scomparti destinati all'eli-
minazione dei residui organici. 
Tali strumenti hanno potuto 

permettere agli scienziati di con-
trollarc le condizioni dei cani 
durante il volo e di prolungare 
iesperimento quel tanto necessa-
rio per poter poi verificare. a 
terra, il tempo di reazione e di 
ristabilimento. 

«Son e chiaro — si dice in 
un passo dell'articolo. che desta 
maggiormente preoccupazione — 
se una lunga permanenza nello 
spazio muterebbe un animale o 
un essere umano al punto da 
non poter piu ritorr.are alia nor-
malitd *. 

lntanto circolano di nuovo a 
Mosca. con insist enza, voci di 
un prossimo lancio con esseri 
umani a bordo. E* un mese e 
mezzo almeno che queste noti
zie, a ondate, susatano I'mteres-
se dealt osservaton strameri. 
Ma mat come questa volta esse 
arrivano da piu parti e non 
sono smentite negh ambienti uf-
ficiosi. 

Si sa grosso modo che i so
vietici, realizzata la serie dt con-
troUi e di esami per un nuovo 
sistema di atterraggio. dovreb
bero provarlo ora concretamente 
con una guida umano. D"altra 
parte c'i sempre U probiema di 
effettuare in volo alcune opera-
zioni essenziali per il balzo alia 
Luna. II programma sovietico. 
in tal senso, diverge parecchio 
da quello degli americani, e non 
arrebbe bisogno — stando aUe 
informaziom — di un vero e 
propno rendez vous. Ma non e 
escluso che si ccrchi insieme 
sia un esperimcr.to di questo ti 
po sia un collaudo dei nuo it 
schermt protettivi m un volo 
umano di lunga durata. 

D'altra parte sempre. dopo un 
certo tempo da un esperimento 
con cani a bordo. i sovietici han
no compiuto qualche spettacola-
re impresa con Vuomo protago-
nista, 

a. p. 

to cento miliardi alia Cassa del 
Mezzogiorno, altri miliardi per 
nugliorare alcune infrastruttu-
re... Vedremo, dopo questa 
conferenza, che coba si potra 
iare. 

'turismo sociale? Corona ne 
ha accenuato per dire t.uliuii 
to cne e un pioblcnia da di-
scuteisi nel piusbiinu tuiutu, 
in occasiune Ui cunvegiu spc 
ciahzzati tsiclj e Moio ha tat-
to t>u questo punto una viraia 
di boiuu iumtaudosi ad esal-
lare l « valon sociali » dell at-
tivila tunstica perche crea un 
nuovo rapporto Ira uomo e na
na u, tavuusce lo scambio di 
cunuscenze tra l popoh tafler-
maziom giuste di per se, ma 
qui evasive) ecc. Diversa in-
vece, anche nei suoi aspeili 
piu sahenti, la relazione del 
prof. Francesco Forte, ordina-
no di economia politica all'urn-
veisita di Torino. Pur maiite-
nendo come punto di paitenza 
il probiema economico e lo svi
luppo deU'equilibrio costi-nca-
vi delle aziende turistiche, U 
relatore ha lllustrato 1'impor-
tanza che va data ad alcuni 
problemi del turismo sociale: 
scaglionamento delle ferie, ri-
forma del calendario scolasti-
co, vacanze per le persone 
anziane, nuova politica di in-
vestimenti a favore delle in-
frastrutture. Se un cauto av-
vio al discorso sul turismo so
ciale e venuto dal prof. Forte, 
va subito detto che 6 stato fat
to con estrema timidezza e col-
legato piu a questioni di svi
luppo economico-industriale del 
turismo che non alle questioni 
sostanziali che pure toccano. a 
nostro parere, anche l'allarga-
mento del mercato turistico in-
terno, una diversa circolazione 
del reddito nazionale, una for
te correzione al piano di pro-
grammazione quinquennale. 
Ma, neppure sotto questo pro-
filo, il turismo sociale ha qui 
diritto d'essere discusso. 

La preminenza che questa 
conferenza vuole dare alle que
stioni di ordine economico-pro-
duttivistico, e c affaristico», 
non risponde tanto all'esigenza 
di disciplinare il dibattito, 
quanto di contenere volutamen-
te entro certi limiti il dibatti
to stesso, di impedire che ne 
emergano quei problemi per la 
cui soluzione troppe cose e 
idee e lineamenti di sviluppo 
dovrebbero essere capovolti, 
tanto investono le questioni di 
una politica generale che ha 
sempre fondamento nel oentro-
sinistra. 

Spostiamo ora la nostra at-
tenzione sulle cifre: nel 1965, 
oltre 23 milioni di strameri han
no messo piede in Italia assicu-
rando alia nostra bilancia dei 
pagamenti un introito valutario 
di oltre 805 miliardi di lire. 
L'industria alberghiera ha re-
gistrato 97 milioni di presenze 
fra italiani e stranieri, e 83 
milioni di presenze ha regi-
strato l'attrezzatura extra al
berghiera (appartamenti in af-
fitto. stanze con uso cucina. 
campeggi. hostelli della gioven-
tu. e c c ) . Gli italiani per ov-
vie ragioni hanno aumentato 
le loro presenze nelle attrezza
ture extra alberghiere (esat-
tamente del 4.9%) e lasciate 
invariate rispetto al '64 le loro 
presenze in alberghi e pen-
sioni. 

Cifre che ci paiono di per 
se indicative e su di esse si 
poteva e si deve esprimere 
qualcosa di piu che non una 
fredda elencazione delle stesse. 
II fatto. ad esempio, che gli 
italiani aumentino le loro pre
senze nelle attrezzature non al
berghiere dovrebbe far riflet-
tere sui prezzi praticati dagli 
alberghi, sulle reali possibili-
ta che milioni di italiani hanno 
di godere delle vacanze e sul
le corse che devono fare per 
scovare una stanza, un appar-
tamentino a basso prezzo che 
permeUano comunque di tra-
scorrere qualche settimana al 
mare o ai monti. A volte, que
sta scelta e ffltta volontaria-
mente ma il piu delle volte es-
sa nasce soltanto da quanto si 
pud <strappare> al bilancio 
familiare in favore delle va
canze. E a queste cifre s'ag-
giunge l'altra: del 14% di la
voratori italiani che trascorro-
no le ferie fuori casa contro il 
50"*, ad esempio. dei lavora
tori francesi. 

Quanti sono I lavoratori fissi 
e stagionali impiegati nell'atti-
\i ta turistica e quali problemi 
si pongono per la loro qualifi-
cazione professionale? Anche 
qui si deve parlare coo le ci
fre alia mano. Ma rimandia-
mo a domani rinformazione in
sieme all'utile relazione tecni-
ca del prof. Andreatti. 

Nel pomeriggio. davanti a un 
pubblico assottigliato e sempre 
piu disattento. sono intervenu-
ti fra gli altri Raffo dellUTL 
accennando brevemente (ai 
rappresentanti delle organizza-
zioni sindacali sono stati con-
cessi non piu di 15 mmuti per 
intervento!). air esigenza di 
prolungare il periodo delle va
canze estive e di reodere il tu
rismo piu accessibfle aUa mag

ma dei lavoratori Gianni 
haparlatoojil 

buto che la TV offre alia divul-
gazione della conoscenza del-
l'ltalia e dei riflessi positivi 
che cid ha sul pubblico. II 
presidente della FAIAT (Fede-
razione alberghi) ha sottoli
neato I'inadeguatezza dei mez
zi di cui dispongono le orga-
nizzazioni ufficiali del turismo 
e ha formulato la proposta di 
riconoscere una rappresentan-
za diretta agli imprenditori tu
ristici in ogni organo di potere 
e di studio collegati al turismo. 

Incomprensibile (o vicever-
sa?) e il resoconto sulla con
ferenza dato oggi alia radio. 
II commentatore ha fatto sa-
pere a milioni di italiani che 
Ton. Moro ha pronunciato un 
importante discorso alia pre
senza del ministro Corona. Cu-
riosa, in verita. questa infor-
mazione. ma non nuova se sfo-
gliamo un giornale del Veneto 
in cui e stato scritto che que
sta conferenza e voluta e pa-
trocinata dalla DC con il < con-
senso > del ministero del turi
smo. Cid potrebbe essere irri-
levante, se non costituisse un 
indice delle contraddizioni e 
delle polemiche che serpeg-
giano da tempo fra i vari mi
nisteri. fra dc e socialisti in 
merito alle scelte e alle linee 
d'attuarsi nel settore della po
litica turistica. 

Chiudiamo la rassegna della 
prima giornata della conferen
za citando una quanto mai in-
cauta affermazione del ministro 
Corona, apparsa anche dome-
nica neU'Auanft'.': «H settore 
turistico non e stato solo quel
le piu attivo nel campo della 
economia. ma anche quello in 
cui non si sono verificate agita-
zioni sociali >. Tutto bene, dun
que. onorevole Corona? Noi di-
remmo di no. 

Anche se riconosciamo a Co
rona il merito di aver posto 
per la prima volta il probiema 
del turismo e per aver chiesto 
un coordinamento organico di 
tutti i settori del turismo ita-
liano. 

Din* Rinaldi 

Gli editor! 

chiedono 

I'amnistia 

per i reati 

dell'art. 528 
MILANO. 16. 

L'Associazione Italiana Editori 
ha difTuso un comunicato nel 
quale si esprime < vivo stupore » 
per il fatto che dall'amnistia pre-
vista dal progetto di legge appro-
vato dal Senato sono stati esclusi 
i reati condannati daU'art. 528 
del codice penale (pubblicazio-
ni e immagini oscene). 

L'associazione rileva < che la 
esclusione. gia messa in atto nel 
1963. assume carattere di ingiu-
stificata discriminazione se si tien 
conto della estrema problematid-
ta della materia, degli opinabili 
criteri di incriminazione seguiti 
nei procedimenti, nonche della 
scarsa uniforniita dei giudicati >. 

c Pertanto — conclude il comu
nicato — l'associazione ha rite-
nuto opportuno prospettare quan
to sopra al presidente della Re-
pubblica on. Saragat. al ministro 
di Grazia e Giustizia. on. Reale. 
e ai presidenti delle commissio-
ni di Giustizia del Senato e della 
Camera >. 

Detroit 
i 

Assassinate 

uno studente 

da un ffolle 

anticomunista 
DETROIT. 16 

Uno sconosciuto. fanatizzato 
dalla incessante propaganda di 
odio anticomunista. ha ucciso uno 
studente e ne ha feriti altri Cue. 
accusandoli di essere comunisti. 

II folle e penetrato nella se
de di un centro di studi socia-
lista. vicino all'Univeirita stata-
le Mayne del Michigan e dopo 
aver chiesto che gli si mostras-
sero le opere di Ixnin. ha gnda-
to ai tre gknanj che \ i *i tro\a-
vano: < Siete tutti comunisti ». Li 
ha castretti a sedersi sul pa\i-
mento. ed ha esploso contro nu-
merosi coipi di pistola. 

Uno dei tre. Leo Bernard, di 27 
anni, e morto. Gli altri due. Jan 
Garret, di 23 anni, e Walter 
Graham di II. sono rimasti fe-
itt. La •paratoM • liuacita poi 

Scrlvata latter* bravl, 

con II vottro noma, ce-

gnome • Indlrbuo. Pre-

clMte M non voltto'eh* 

la flrma sia pubblica* 

ta • INOIRIZZATE At 

LETTERE ALL'UNITA' 

VIA DEI TAURINI, 1f 

ROMA. 

*M*£I 

LETTERE 

Unit a jar 
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L'INT controlla 
solo una dozzina 
delle 4 3 0 delegazioni 
che la legge gli affida 
Cam Unita, 

siamo un gruppo di 59 dipendenti del-
TINT di Roma. L'INT — una societa per 
azioni il cui pacchetto azionario e intera-
mente dello Stato, — fu costituita ne) 1929 
dal conte Ciano, allora Ministro delle Tele-
comunicazioni, oggi Ministero dei Tra-
sporti — con la legge n. 836 e con il preciso 
scopo di trovare un posto di lavoro ad al
cune vecchie glorie del fascismo. L'INT 
— secondo la legge fascista — contava 
430 delegazioni in tutta Italia. Oggi — venti 
anni dopo la fine del fascismo — pare che 
la legge 836 continui a funzionare a pieno 
ritmo. specialmente per la parte che ri-
guarda le nomine dall'alto. Ogni nuovo di
rettore che arriva all'INT sente il preciso 
dovere di parlare subito di ridimensiona-
mento della gia piccola azienda. perch6 
delle 430 delegazioni che PINT dovrebbe 
controllare, solo una dozzina ricadono sotto 
1'effettivo ccntrollo dell'INT, mentre le ri-
manenti, — in omaggio alia costante viola-
zione della legge 1369 — sono in balla degli 
appaltatori privati. II che signiflca favorire 
nelle aziende di Stato la politica dei tra-
sportatori privati e in ultima analisi la 
politica della Confindustria. 

Per i dipendenti questa situazione vuol 
dire licenziamenti continui. soffocamento di 
ogni genere di liberta, sia politica che sin-
dacale, aumento continuo dello sfrutta-
mento 

Ora abbiamo appreso che l'amministra-
zione delle Ferrovie dello Stato ha stanzia-
to. a favore del nostro istituto. cinque mi
liardi; vogliamo credere che serviranno 
proprio per ammodernare le nostre attrez
zature, come e scritto nella motivazione 
degli stanziamenti, e non per arricchire i 
padroni privati dei trasporti. 

SEGUONO 59 FIRME 
(Roma) 

Altri casi di licenziamenti 
di rappresaglia 
alia Difesa 
Cara Unita, 

apprezzo la tua campagna a sostegno di 
una generale riparazione del danno in 
ditto a quanti per aver difeso i loro dirilti 
politic] e sindacali furono gettati sul la 
strico al tempo di Scelba e della guerra 
fredda. Ma bisognera che il provvedimento 
si allarghi e vada dal 1948 in poi. Si prenda 
il mio esempio. 

II 27 luglio 1948 (ero capo sala del labo
ratory recupero di Lecce) mi fu notificata 
la lettera di espulsione < per non aver col-

. laborato, quale membro della commissione 
interna, col Direttore alia compilazione 
dell'elenco degli operai da licenziare per
che non in stato di bisogno*. Volevano 
cioe che fossi io a togliere 11 pane ai miei 
compagni di lavoro. Dopo il mio ci fu il 
licenziamento di 13 operai e poi quello della 
compagna Anna Rocci, della commissione 
interna definita c benestante ». Pacciardi 
e Scelba volevano liberarsi dei comunisti 
che erano in prima fila nel sostenere i 
diritti dei lavoratori. A questi anche biso-
gna rendere giustizia. 

Grazie e saluti. 
ROMOLO SOLOMBRINO 

(Lecce) 

L 

Indubbiamente I'amnistia, Vindulto, 
la riparazione per i licenziati della 
Difesa, come quelli delle FS e di altre 
amminislrazioni, devono essere estesi 
a quanti possono dimostrare di essere 
stati licenziati per motivi politici e 
sindacali. E il tuo caso e quello della 
Rocci sono estremamente significative 
Manda pure tutta la documentazione 
al gruppo comunista della Camera 
affidandola al deputato locale. 

La TV e la 
liberta degli scrittori 
Cara Unita, 

visto che fino ad oggi non ti sei occupata. 
nella tua rubrica dedicata alle trasmissioni 
radiotelevisive, del dibattito del « Telegior-
nale > sulla liberta dello scrittore. trasmes-
so sul primo canale alle ore 22 di venerdi 
6 maggio u.s.. ti pregherei di pubblicare 
le mie seguenti considerazioni in merito 
a quel dibattito. espresse colla presente 
lettera. DaH'esame politico-culturale del 
caso Siniavski Daniel (dei quali Giancarlo 
Vigorelli ha detto che non sono in Siberia 
a scontare la pena), si e passati all'esame 
delle condizioni in cui operano gli scrittori 
in occidente. 

ArTermazioni che la liberta e condizio-
nata presso di noi sono state fatte piu o 
meno da Carlo Bo (per il quale in nessun 
paese Io scrittore gode di liberta d'espres-
sione in senso assoluto); Alberto Moravia 
(secondo cui in Italia, uno scrittore che 
toccasse le cose criticabili. che esistono. si 
esporrebbe a guai sen). Carlo Bernari 
(secondo cui da noi la cultura conservatri-
ce diventa cultura di Stato. protetta da una 
parte economicamente potente dell'indu-
stria culturale o editoriale). Carlo Bo. an
cora, ha affermato che la nostra classe 
dirigente non ha mai avuto una propria 
politica culturale. (E questo — aggiungo 
io — non contesta ma awalora e spiega 
quanto detto prima dal Bernari). 

Ma, ahime. su tutte queste cose dette. 
molto interessanti e degne senz'altro di un 
piu approfondito discorso. il moderatore 
Delia Giovanna. a conclusione. mette la 
campana di vetro. come per preservare i 
santini dalla polvere. e dice (com'era da 
aspettarsi) che qui. da noi. saremmo hberi 
perche possiamo metterci a discutere a 
tavolino. come proverebbe lo stesso dibat
tito teletrasmesso. 

Magra consolazione dawero. rispetto a 
quanto e emerso dal dibattito e riassunto 
brevemente innanzi, consolazione da legge 
truffa (io cerco di toglierti la liberta col 
mio potere; tu puoi crirjearmi per questo, 
purcbe mi lasd fare), consolazione da co
mitate civko 1948. E fin dall'imzio del dibat
tito Q sullodato moderatore oon si sa che 
voleva dagli intervenuti col suo elegante 
< richiamo al tema >. piu d'una volta espres
so con allusive e consumate < buone ma 
niere ». Voleva forse una spa rata anticomu 
nista da parte di scrittori totalmente estra 
nei a certi calcoli degni di comitati civici? 

Eppure. in tutta la serieta del dibattito. 
qualcosa e mancalo. per accogliere Q « ri
chiamo al tema » espresso dal Delia Gio
vanna. 

Perche nessuno degli mtervenuU non si 
a rieordato di Danta TroW cfaa ail 1K6 

per il suo Diario di un giudice (Einaudi, 
Torino), fu colpito con provvedimento di
sciplinare daU'allora Guardasigilli Aldo 
Moro? 

E Renzi e Aristarco dove li mettiamo? 
E l'« oscuramento > di alcune sequenze di 

Rocco e i suoi fratelli operato per ordine 
della Magistratura di Milano? 

E il divieto di rappresentare 71 Vicario a 
Roma (1965)? 

Eppure nella stessa Roma, < cilta sacra >, 
e stata proiettata la pellicola Africa addio, 
forse perche avra contribuito a < ingentili-
re > gli animi degli assassini di Paolo Rossi 
ed a rafforzare il patrimonio della < cultura 
occidental ». 

E la tolleranza per la circolazione di te-
sti scolastici maleolenti di filofascismo e 
di giustificazione dell'Inquisizione rafforza 
forse la liberta dei nostri srittori? 

Al dibattito televisivo Giancarlo Vigorelli 
ha detto che in Italia gli scrittori sciupano 
a volte la liberta che hanno. perche non la 
saprebbero sfruttare. 

Per le cose dimenticate dagli stessi par. 
tecipanti al dibattito. il Vigorelli avrebbe 
ragione. 

Cordiali saluti. 
ROCCO COLANTUONO 

(S.F. Pontassieve - Firenze) 

Nessun limite di tempo 
alle domande di pensione 
per i vedovi di guerra 
Cara Unita, 

Solo da alcuni giorni nel comune di Calci 
(Pisa) e giunta casualmente la notizia che 
con legge 1240 del 9 11 1961. pubblicata 
sulla G. U. 303 del 6-12-1961. anche ai ve
dovi di guerra viene conccssa la pensione. 
Esperite le opportune indagini. e risultato 
che nessuno in questo paese. uffici comu-
nali compresi. sapeva dell'esistenza di que
sta legge. Comunque, appena a conoscenza 
della legge. alcuni vecchi lavoratori hanno 
inoltrato. al competente Ministero. la do-
manda per avere la pensione. Ora. pero. 
e logico domandare se ignorare la legge 
e manchevolezza, o non d piuttosto manche-
volezza farla ignorare. I vecchi lavoratori 
interessati a questa legge. attualmente per-
cepiscono la misera pensione dei coloni 
mezzadri. e sono venuti a perdere una 
somma pari a un milione 600 mila lire. Chi 
li risarcira? E comunque. quali passi pos
sono fare per entrare in possesso degli ar-
retrati? 

DANILO MAGAGNTNI 
(Calci • Pisa) 

La legge citata venne approvata nel
la scarsa Icgislatura dopo uti'niten\n 
baltaalia parlamentare condottn dal 
Gruppo del PCI. anche in collegamento 
con VAMllC. 

Nella legge 1240 del 61. Van. 31 sta-
bilisce che le disposizioni relative alia 
concessione della pensione di guerra 
alle vedove sono estese ai vedovi dcllc 
donne morte per causa del servizio in 
guerra, o attinente alia guerra o per i 
fatti di guerra .purche al coniuge su-
perstite siano venuti a mancare, in 
conseguenza della morte della moglie. 
t necessari mezzi di sussistenza per
che inabile al lavoro e in relazione alia 
situazione di famiglia. 

In base all'art 25 della stessa legge 
le domande per ottenere il trattamen-
to pensionistico sono ammesse senza li
mite di tempo, con la produzione de
gli elementi di prova del decesso che 
vengono convalidatt. ove occorra, dal
le autoritd competenti. 

Un brigadiere di PS 
non puo essere 
antifascista 
Cara Unita, 

le parole che il ministro dell'Interno Ta-
viani ha pronunciato in Parlamento, in 
risposta alle interrogazioni presentate da 
varie parti politiche sui fatti dell'Univer-
sita di Roma, pur apprezzabili per il loro 
contenuto antifascista. sono state le solite 
parole di circostanza L'organizzazione del-
la polizia continua ad essere, in Italia, 
Iegata ad una concezione di tipo fascista 
e troppi continuano ad essere. aU'intenio 
di essa. gli elementi che ostentano ideali 
che si pensava fossero sepolti per sempre. 
I pochi antifascist! conseguenti. rimasti 
coraggiosamente in tale organismo, ven 
gono derisi e persino umiliati. quando non 
vengono discriminati e perseguitati Dal 
1948, infatti. epoca in cui la DC ebbe il 
monopolio del potere. lo scrivente tanto 
per fare un esempio, subisce. unitamente 
alia propria famiglia. una continua perse-
cuzione per essere. nonostante tutto. un 
fervente antifascista. E come si possono 
allora conciliare le belle parole antifasciste 
che il ministro Taviani ha pronunciato in 
Parlamento in difesa degli antifascisti? 

UN BRIGADIERE DI PS. 

L'ATAC condannata 
non paga gli arretrati 
Cara Unita. 

sono pensionato dell'ATAC dal I960. Ti 
scrivo anche a nome di altri pensionati 
dell'azienda comunale i quali. ormaj da 
diversi anni, attendono un atto di giustizia. 
Si tratta di questo. L'azienda. con sentenza 
del tribunale, e stata condannata a pagare 
i contributj spettanti sullo straordinario, 
a partire dal 20 ottobre 1955. Malgrado 
questa sentenza. pero. la direzione del
l'ATAC ancora non prowede ai pagamenti. 
Cosa si attende. Cosa e necessario fare 
perche ci sia corrisposto cid che e nostro? 

GIOVANNI ALBERTI 
(Roma) 

Questa protesta e put che mai am-
sta Fra Valtro siamo certi che il pro
biema interessa i lacwofori e i pen
sionati dt diverse aziende. Con sen
tenza dt diversi tribunalt e stato sta-
bilito che i cosiddettt < tncentivi azien-
dali * debbono essere conleggiati su 
tutte le giornale di lavoro, quelle dt 
riposo, saQo straordinario, sulla tre-
dicesrma mensHitd, suUe ferie pagate. 
Per quanto riauarda VATAC quanto 
stabuito dal Tribunale i stato ricono-
sexuto eon un accordo aziendale nel 
1962. L'azienda. perd ancora deve cor-
rispondere ali arretrati dal 1957. Ce 
stata una sentenza di primo grado 
che ha condannato razienaa a pagare 
gli arretrati (si tratta anche di 400 'M 
mila lire per lavoralore. per un totale 
d: qualche miliardo). ma il prowedi 
mento non i stato ancora reso esecu 
Uvo perche FATAC non ha ancora 
proweduto a comspondere al tribu
nale t relativi conlegau 

£• evidente che a questo punto oc-
corre un intervento politico e stnda-
cole, oltre che deUa magistratura, per 
costringer* Vaxienda a corrispondere 
ai lavoratori quanto i loro dovuto, U 
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Nel bilancio del Campidoglio il segno del fallimento del centro - sinistra 

OGNI ROMANO UN DEBITO Dl 325 MILA LIRE 

Venerdi alle ore M ***** 

II deficit h salito complessivamente a 820 miliardi (piii che raddoppiato 
rispetto a 4 anni fa, quando si insedio la Giunta di centrosinistra) 

L'unica branca comunale in attivo fe quella delle pompe funebri 

Ottocentoventi miliardi di debiti: qucsto d i l c s a l d o * dell'Amministrazione capitolina di 
centro sinistra. Soltanto nel corso del 19G6 — se le cose andranno secondo le previsioni, ma, in 
genere, vanno sempre molto peggio — il cumulo dei debiti comunali si accrescera di 97 mi
liardi e 205 milioni (considerando anchc i c saldi » passivi dell'ATAC. della STEPPER e delle 
altre aziende comunali). L'unica attivita comunale in attivo. secondo i dati forniti dall'assessore 
al Bilancio, 6 quella delPazienda di pompe funebri. 

Per i debiti del Comune, quindi, grava su ogni abitante di Roma un passivo di circa 325 
mila lire! Che cosa signiflca questo? Significa semplicemente che la grave carenza di servizi, 
che le difficolta a dotare i quartieri di strade, di scuole, di giardini, dl acqua potabile, di luce 
elettrica aumentano di anno in anno. Che la paralisi amministrativa si fa sempre piu grave. 
Non si tratta quindi di un debito «teorico», ma di un peso reale che tutti debbono sopportare. 

L'Amministra/ione di centro sinistra non ha fatto che aggravare questa situazione. Non e 
stata neppure impostata — in quattro lunghi anni — la questione del risanamento del bilancio. 
II sindaco (che ora ha inventato il vuoto "slogan" del € piano per Roma ») non ha fatto altro, 
per anni, che piatiro l'clemosina dello Stato. seiua andare alia radice del problema. 

Ma che cosa ha fatto, poi, la Giunta con queste centinaia di miliardi? Ordinaria (e pes-
sima) amministrazione. Non uno dei problemi della citta e stato riholto: manca l'acqua. le 
strade vanno in rovina. i trasporti pubblici sono diventati una piaga. mancano le scuole 
Questo b il bilancio del centrosinistra. 

II compagno 
Glgliottl 

senator* Lulgl 

Petrucci 
contro il 

piano 
regolatore? 

l 
I 
I 

I iVoji sappiamo se la prescn- I 
za al suo fianco dell'ex Jede- I 

I rale fascista Pompel abbia in i 
qualche modo. I'altra sera, | 
imbarazzato il sindaco Pe-

Itrucci mentre parlava al Fla- I 
nnmo. Ne dubitiamo, vislo I 
che per lungo tempo ha piu . 

I che gradtto il voto determi- I 
nante di Pompei in Campido-

IflUo. Tuttavia^ la presenza del
l'ex misstno' ha m qualche 
modo data un tono all'orato-

Ina del sindaco. spinqendolo I 
ad affcrmazwni abbastanza ' 

Iincaute. i 
Per Petrucci. criticare la \ 

politico capitolina della DC 
Isarebbe assurdn. < La DC — 

ha delta — ha saputo assicu-
Irare alia citta un futuro in-

dubbiamcntc migliore, trar-
ciando per essn le linee di 

Iun ordinato sviluppo aweni-1 
re >. Di che avvenire si trat- \ 
to"* Petrucci ce lo spicaa: . 

I « Immaginando la Roma nuo- I 
\n. preparando la citta degli ' 

I anni '70. — ha proseguito — l 
abbiamo Indicato la sua di- | 
mensione nel superamento 

I della condizione di centro di 
raccolta delle incessanti cor-
renti migratnrie. Ed ecco al-

Ilora il nostro discorso sul pia
no per Roma, piano che de\e 

Iessere inserito nella giusta • 
dimensfone regionale. che de- I 
\c consentire un ordinato 

Icspandersi di Roma nella pie- I 
nezza della dipnita degli no- I 
mini che la abitano >. . 

I Dunquc. questo nuovo e tut- I 
to sommato abbastanza Janto- ' 

Imatico piano per la Roma de- I 
gli anni 70 (una banale ed \ 
cstemporanea trocata eletto-

Iralistica) dovrebbe per Pe- I 
trucci permettcre alia citta di " 

Isuperare la sua condizione di i 
centro di raccolta del flusso | 
miarntorio. 

I Bene A questo punto Pe- I 
trucci re ruole c**erc cor I 
rente e se crede davrcro in • 

I quello che con tanta faethta ' 

I
affcrma. dcre come mimmo I 
ammettere che col piano re- | 
oolatore approvato dal ccn-

I to tutto 
Si. perche" il piano del '62. i 

I con le sue aioantesche dtmen-1 
sinni. prerede che nel giro 

Idi 25-30 anni si aiunaa al rad-1 
doppio della citta atiuale. con I 
un incremento annuale di 70- • 

ISO mila abitanti Vanno. Ora. I 
che cosa significa questo se 

I non c<trapolarc c renderc I 
trcnlcnnalc il frvomeno mi- | 
oratorio dealt tilttmi titcct o 

Iqumdtci anni accettando 
mc renlta ir.*vr>erarnle 
ttmh *qvihhri tra rifffi c cam I 

I paina. fra nord c sud? | 
• J coi7iMni<fi deiunciaro^o 

I questo Untile grarissimo del I 
piano del '62 ma i dc c i I 
loro alleati si auardarono be 

tro sinistra nel '62 ha sbaplia- I 

itcct o . 
ido co- I 
gli at- » 

( ne dal prendere in conside
ration tali critiche E oggi 

Ici rengono a parlare di un 
nuovo piano per il 10 che do
vrebbe pcrmctterc il .mprro . 

Imento della condizione della I 
ciltd « come centro di raccol- • 

Ita delle incessanti correnti I 
micratorie! >. | 

Ora i cn^i so~.o due: o non 
Isanr.o quelto che dicono (e in I 

que*1o cafo ii d la ragione » 
mfficicnte per non nmardar- • 

I h in Campidogho) oppure lo | 
sanno bene ma iperana. cot 

Inuore promc**c * pitnificrtn I 
a » di gabbarc gli elettori E I 
allora ri d un mntiro di piu ( 

I per negare loro il voto. 

[ 9 D " I 
k ^ ^ ̂ ^ ^"^ ̂ " ^ ^ •» , , 

be. 

Tra le molte risposte al re
ferendum, ne abbiamo rlcevu-
ta una sul bilancio comunale. 
E' un operalo — Slefano Gan-
ga — che scrlve. t E' vero — 
chlede tra I'allro al nostro glor-
nale — che II debito comunale 
e glunto ormal ai 700 miliardi? 
La cosa ml sembra Incrediblle, 
e per questo vorrel sapere an-
che to eld comporta concrete 
difficolta per la "macchlna" 
comunale. Quail sono, a questo 
proposlto, le proposte comu-
niste? ». 

Su quest! problemi abbiamo 
chlesto un giudizio del compa
gno sen. Lulgl Glgliottl, vlce-
prestdente del gruppo capltoll-
no del PCI. 

La situazione debitorin del 
Comune di Roma al 31 dicem-
bre 1966 sara non gia di 700 
miliardi. ma di oltre 800 miliar
di ed e dovuta a tre fenomeni. 
concatenati fra di loro: 

1) Progressivo aumento del 
disavanzo economico (26 mi
liardi e 875 milioni nel 1961 e 
nel 1966. 81 miliardi e 190 mi
lioni confessati dall'assessore 
al bilancio e 97 miliardi e 205 
milioni effettivi quali risulta-
no completando le omissioni del-
l'assessorc); 

2) Progressivo aumento de
gli interessi e delle quote di am-
mortamento dei debiti (23 mi
liardi e 875 milioni nel 1961 e, 
miliardi e 203 milioni nel '66); 
- 3) Stagna7ione, o quasi, delle 
entrate tributarie (72 miliardi e 
507 milioni nel 1966), che cre-
scono con un ritmo lentissimo 
non molto lontano dal ritmo del
la svalutazione monetaria. 

Le cause sono sostanzialmen-
le due. 

La pessima amministrazione 
delle varie Giunte municipali 
che hanno avuto il governo del
la citta dal 1948 ad oggi. Giun
te che hanno amministrato alia 
giornata. seguendo la via faci
le della finan7a allegra. senza 
affrontare con un opportuno 
piano il problema del risana
mento finanziario del Comune 
e servendo poco gli interessi 
pubblici e molto quelli privati. 

Tnoltre l'insufficienza delle 
leggi che regolano la vita am
ministrativa e finanziaria dei 
comuni. poiche i governi che 
1'Italia ha avuto dal 1948 ad 
oggi non hanno saputo dare 
agli enti Iocali. ed ai comuni 
in primo luogo. nuove leggi in 
sostituzione di quelle antiqua-
te. sorpassate ed inorganiche 
che ancora oggi ne regolano la 
vita. 

Quali i rimedi? 
In primo luogo crcare una 

amministrazione municipale che 
amminislri nell'interesse pub-
blico e non nell'interesse pri
v a t e riportando online in tutti 
i settori. In quello tributario, 
in quello dei lavori pubblici e 
degli appalti, ncll'urbanistica, 
neirassunzione del personale. 
neU'amministrazione del patri-
monio. nelle aziende municipa-
li7/ate, nelle concessioni am-
ministrative. ccc. 

In secondo luogo. in prospct-
tiva una riforma della finanza 
locale nel quadro della ri
forma della finanza pubblica. 
che dia ai Comuni i mezzi fi-
nanziari per prov\edere alle 
necessita cittadine. E' ormai 
indilazionabile attuare una ge-
nerale redistribuzione dell'en-
trata pubblica. in relazione ad 
una nuova distribuzione di fun-
zioni fra Stato. Regioni. Pro
vince e Comuni ed una rifor
ma fiscalc centrata sulla im-
posizione diretta e progressiva. 
come sanci^cc la Costituzione. 
riconoscendo ai Comuni una 
funzione pnmana ncU'acccrta-
mento 

E. come nmedio immedia-
to. pro\"vedimemi Icgislathi 
che arrestino il processo di 
paralisi e crisi in atto. Questi 
prowedimenti. diverse volte 
chiesti dai gruppi parlamcnta-
ri comunisti. ma sempre nega-
ti dal governo e dalla mag-
gioranza, si possono cos! rias-
surnere: 

a) Piano di risanamento me-
diante consolidamcnto dei de
biti con ammortamento a lun
go tcrmine. a basso tasso di m-
tercsse e con l'tntervento del 
lo Stato per il pagamento de
gli oncri di ammortamento, 
specie per i mutui eontratti a 
pareggio dei bilanci; 

b) Compartecipazione ai pro-
venti erariali sui carburanti 
e rivalutazione della oomparte-
cipaziofM aU'IGEi 

c) Rivalutazione. in relazio 
ne all'aumento dei costi, dei 
contributi statali per sen l/i 
di interesse generale e per 
compiti statali (istiuzione, sta 
to civile, servi/io samtarin. ec 
cetera); 

d) Facilita7ione al repeii-
mento del credito mediante ie-
stituzione della Cassa DD.PP. 
ai suoi compiti istituzionali e 
favorendo 1'afllusso ad essa del 
risparmio. 

E' ovvio che un debito di ta
li proporzioni. ove non si pon-
ga rimedio. ad un certo mo-
mento rendera impossible la 
normale vita amministrativa 
della citta, poiche. di questo 
passo. nel giro di due anni, gli 
interessi e le quote di ammor
tamento supereranno le entrate 
tributarie. 

Luigi Gigliotti 

Manifestazione di sol idar ietd 
del PCI con i lavoratori in lotto 

PARLERANNO ' 

Pietro Ingrao 
e Aldo Giunti 
PRESIEDERA 

Alberto Fredda 
L 

r. 

i_ 

Domani 

Convegno del 
PCI sulle 

municipalizzate 
Domani alle 17. nella S.ila 

Hiancaccio (laino lhanc.it-
cio) si s\olRera un convegno 
piomosso (l.illci Kwlera7ione 
del PCI sul tema: « La fun 
/IOIU" delle a/iende numicip.i 
li//<ite IU'II.I progiainuidzione 
economit.i tegionale - Apin.i 
il comemio una tel.uione del 
conip.if<no Giorfiio Coppa, 
menibio del CNEL e consi-
nheie d'amministr.uione del 
1'ACEA Concludeia i lavoii 
il toiupagno Enzo Modic.i 

Giovedi 

Dibattito 
sull'assistenza 

sanitaria 
Ciiovcdi nlle 10, ill cinema 

delle Tciidizc (tu coin alia 
/lone Ciiiinicolense>. indelto 
dull.i zona I'oituen^-e del I'C'l 
si Molgein un dibattito sul 
tenia: « Assisten/n sanitaua 
model na (oinpleta pel tutti » 
I'aileianiui il pi of Mario 
Mdssani duettoie vanitano 
del S Cdimllo, il pi of Gio 
\anni Berlinguer. docente di 
medicina sociale allTnixersi 
ta di Knina. piesiedera il 
dottot Caiiullo Maitino 

Assemblea degli statali 

J 

II bilancio del '62 (primo anno dl centro-sinistra) e quello del '66. A queste cifre blsogna aggiungere quelle relative ai passivi 
dell'ATAC, della STEFER e delle altre aziende comunali: si a rriva cosi a 97 miliardi e 205 milioni. II debito complessivo alia 
fine del '66 sara (se tutto va bene) di 820 miliardi. 

Domani alle 17. e indetta. alia 
sala Cine-Arte (via della Lunga-
ra. 229) l'assemblea generale del 
dipendenti statali. La rela/ionc 
intioduttiva sara svolta dd Utfo 
Velere. segretano generale della 
Kederstatuh CGIL. 

I sindacati del settore rivendi-
cdno. da tempo. 1'immediato uti-
liz/o di 25 miliardi accantonati 
dalla operazione conglobamento 

e immediate tiattative per 1) 
nassetto economico e normalivo 

L'assemblea. indetta dalla Fe-
derazione provinciale statali, co-
stituisce una prima e decisa rl 
sposta al governo che. ancora 
una \oltn, per l pioblenu di strut-
tura della pubblica amministra
zione e per (juelli economicl e 
normatiM degli statali attua la 
politica del nnvio 

A colloquio con i parent! di Antonio Farina, il giovane col rene della scimmia 

<Dello scimpanze I'ho saputo dai giornalh 
Raffaele Zizzi, cugino del giovane pastore, ha 
tenuto i rapporti tra la famiglia e la clinica di 
Patologia chirurgica - I fratelli e la sorella 
di Antonio stanno assistendo a turno il ragazzo 
Domani la conferenza del professor Stefanini 

< No, non sapevo nulla della 
storia dello scimpanze finche 
non I'ho letto sui giornali», 
cosi mi ha detto Raffaele Ziz
zi. cugino di Antonio Farina, il 
ragazzo da alcuni giorni al 
centro dell'attenzione mondiale 
dopo l'tntervento subito alia 
Clinica di Patologia Chirurgica 
del Policlinico. E' lui che ha 
fatto da intermedia} to tra la 
equipe di Ste/am"«i e la fami
glia Farina. E' a casa sua, in-
fatti, che in questi giorni sono 
rimasti i fratelli e la sorella di 
Antonio, per seguire da vicino 
gli sviluppi dell'intervento. 

Antonio Farina, infalti, e un 
pastore sardo che ha soltanto 
19 anni (e non ventitre come 
fino ad ieri, per il riserbo che 
i sanitari hanno imposto intor-
no al paziente. si era creduto) 
e, pochi mesi fa, e venuto < sul 
continente » a lavorare alle di-
pendenze di un pastore di Oru 
ne, che ha un grosso alleva-
mento in provincia di Viterbo. 

c Non sapevo nemmeno che 
era venuto a vicere cosi vicino 
a me — dice Raffaele Zizzi, 
che coltiva un piccolo podere 
a Canate Monterano, a venti 
chilometri da Bracciano — fi
no a quando non e stato rico-
verato al Policlinico. Allora, 
infatti, quando i medici hanno 
visto la gravita delle sue con 
dizioni, si sono decisi a pren
dere contatti con la famiglia 
Farina. Da Orune e allora ar-
rivato mio cugino, il fratello 
di Antonio. Peppino. che c ve
nuto ad abitare da me alcuni 
giorni e poi e ripartito*. 

Da marzo a questi giorni. in 
casa di Raffaele Zizzi k stato 
un continuo andirivieni di pa
rent!" di Antonio: «Dall'offo 
maggio, U giorno dell'interven
to, ogni pomerigqio mi sono 
fatto questo viaggio — cinquon-
ta chilometri! — e mi sono in 
contrato con il prof. Cortestnt 
che mi teneva al correntc del 
le enndizinni di Antonio Irri 
d prnfessnre mi hn deltn che 
miqliora > 

Tutti questi viaggi il signor 
Zizzi It ha fatti, a turno, con 
uno dei fratelli di Antonio: 
prima con Peppino, poi con 
Ruggero — che £ ripartito ten 
sera per la Sardegna — e con 
la sorella Giocannina. « Se ve-
niva poche ore prima — mi 
dice Raffaele Zizzi — acrebbe 
incontrato Giocannina; invece 
adesso d andata da mia co-
gnata in un paese qui vicino 
e ci vedremo domani pomerig-
gio per tornare al Policli
nico >. 

Tutta la famiglia segue dun-
que con passione e con affetto 
la sorte di Antonio, anche se 
non si e Tesa completamente 
conto del carattere e della por-
taia straoTdinaria dell' inter-
vento chirurgico di cui il ra-

i jrotognuta. Antonio 

Farina, infatti — come mi rac-
conta Raffaele mentre mi offre 
un bicchierino di anisetta, nel 
suo piccolo casolare in mezzo 
alia campagna — e figlio dt 
un contadino di 67 anni, Fran 
cesco, e di Teresa Chessa (che 
e venuta nei primi giorni dopo 
I'operazione, e poi — rassicu 
rata dai chirurghi — e titor 
nata in Sardegna). La famiglia 
e composta da quattro fratelli 
ed una sorella: Mario, il piii 
grande, e emigrato in Svizzera 
Ire anni fa. Anche Peppino, di 
25 anni, ha trovato lavoro in 
Svizzera, ma in questo periodo 
(propria per le condizini del 
fratello) e venuto spesso in Ita
lia in questi giorni. Poi ce 
Ruggero, di 26 anni, che la-
vora ad Olieno e fa il fale-
gnamc, e poi Giovannina, la 
sorella, che si trova ancora a 
Roma. 

71 colloquio con il contadino 
sta terminando e, prima di sa-
lutarci, Raffaele Zizzi aggiun-
ge: < 11 professore mi aveva 
detto che Antonio era grave e 
che, se le sue condizioni fos-
sero peggiorate, avrebbe ten-
tato un trapianto in extremis: 
ma non avevamo capito di che 
si trattasse, glielo ripelo, fin
che non abbiamo visto la no-
tizia sui giornali > 

L'eccezionale intervento, co-
munque. sembra essere riusci-
to: Antonio Farina, infatti. con-
timia a trascorrere serenamen-
te le sue lunghe giomate nella 
stanzetta sterilizzata. Si alza 
per fare pochi passi, pranza 
regolarmente, ed il funziona-
mento dell'organo che gli e 
stato trapiantato finora e nor
male. 11 prof, Stefanini, di ri-
torno da Parigi, c entrato spes
so nella stanza: il paziente che 
non ha febbre. e stato sottopo-
sto a lunghi controlli clinici. 
Anche le condizioni di < Pepiv> 
ne r. lo scimpanze, migliorann 
notcrolmente. 

Domani. comunquc, alle ore 
IS — dopo le ultime snervantt 
ore di controlli e di analisi 
(ieri hanno lavorato fino alle 
due di notte) — nell'Aula ma
gna del Consiglio nazionale del 
le Ricerche, il prof. Paride 
Stefanini (con una conferenza 
sul tema: < 11 trapianto rena-
k; ricerche sperimentali e pri
me esperienze cliniche >) par-
lera dell'eccezionale intervento 
eseguito domenica 8 maggio. 
La conferenza, attesa con vivo 
interesse non solo da parte de
gli studiosi. degli scienziati. ma 
anche dell'opimone pubblica, 
dovrebbe sciogliere le r'tserve 
che finora hanno circondato la 
operazione: domani infatti sca-
de il termine sfabilifo dal prof. 
Stefanini per poter dichiarare 
fuori pericolo il paziente. 

Franctoca Hatpin! 

II cugino di Antonio Farina, Raffaelle Zizzi, a colloquio con la nostra redattrice Lo scimpanze Peppone 

Due ragazze siciliane 

Scappano di casa per 
lavorare in un night 

Brutta awentura di un commerciante galante 

Le due avvenenti ragazze^ 
erano pericolosi rapinatori 

. , * * X 

Giuseppa Arena Chiara Starlari 

«Siamo a Roma, lavonamo in un locale notturno. guadagmamo 
e stiamo bene » Una Icttera di que«to tenore ha mcs«o i pcniton 
-ul'.e tracce di due gio\ani siciliane soappate di ca<=a una «ettimana 
fa. Giuseppa Arena, di 19 anni e Chiara Startan di 16. residenti a 
Messina. a\rebbero. secondo quanto hanno dichiarato alia polizia 
i padn delle due ragazze. seguito. nella loro fuga dalla citta sici-
liana. un uomo che le avrebbe cominte a cercar la\oro nella Ca
pitate. La Arena (sposata e separata dal marito) ha scntto al 
padre di aver trovato un lavoro e di non voler tomare a casa. La 
Startari dal canto suo ha telefonato a casa dicendo di fare la guar-
darobtera nello stesso locale in cut lavora Tanuca. La pobzia ha 
inisato I* nccrdM del local*. 

< Jeanette > e « Cabiria > non 
erano due avvenenti ragazze in 
\ena di conquista, ma due gio-
\ anotti muscoiosi c travestiti ». 
E cosi I'awentura galante del 
signor DC. e finita in malo mo
do: propno quando sembrava 
che le ragazze rtcssero per ce-
derc alia sua corte. «Cabiria » 
Kale a dire Luciano Catarsi di 
18 anni) e «Jeanette > fAttilio 
Martinangeh di 21 anni) gh «ono 

| saltan addosso. p:cchiandolo c 
| rapmandolo di trentamila lire in 
j contanti c di un assegno per ire 
j centomila lire Sgomento il M 

gnor DC M c recato alia Mo 
bile per denunciare la rapina e 
in poche ore fib agenti hanno nn 
traeciato e arrestato i due 

II fatto e awenuto la notte 
scorsa, verso le 2,30: D.C, com
merciante di Centocelle, mentre 
percorreva via Gioberti a bordo 
della sua «600» & stato fermato 
da due ragazze che, con grada. 
gli hanno chiesto un passaggio. 
Owiamente D.C non si e fatto 
pregare e, in macchina. ha sfo-
derato tutte le sue armi per con-
\incere le ragazze ad accompa-
gnarlo 

I tre quindi «st sono diretti in 
un prato all'Acqua Santa, e qui. 
finalmente. DC si e accorto 
della vera natura dt «Cabiria > 
e «Jeanette >. Balzare sulla 
«600» e cercare di fuggire e 
stato un tutt'uno per il malcapi-
tato DC., ma le « ragazze » sono 
state piu veloci e. dopo essergli 
saltate addosso. lo harmo picchia-
te strippandogU il portafogli*. 

il partito 
MANIFESTAZIONI — Viale 

Eritrea, ore 11,30, con Tozzetti; 
Lanuvio, ore I f , comizio con Gen-
sini; Monterotondo, ore 19,30, co
mizio con Maderchi e Borelli; 
La Botte, ore '20, con Ranalli; 
Montagnano ore 19 con Cesaroni; 
Alberone, ore I I - piazza dell'AI-
berone, con Quartrucci e Soldini. 

COMITATO DIRETTI VO — 
Stanvani si rtunisc* II Comitate 
dirertivo dtlla Fcdtraxlone alle 
ore 9. 

COMUNICATO — Nella serafa 
di oggi le sezioni di Roma pos
sono ritirare presso I centri di 
zona I volantini del comizio di 
piazza SS. Aposfoll di venerdi 20. 
Le organizzazioni di Partito del
le categorie sono pregate di ri
tirare tale materiale direttamen-
te in Federazione. 

COMMISSIONE PROVINCIA 
— Domani alle ore 9,30 riunio-
ne Commisslone Provincia in Fe
derazione. 

COMMISSIONE CITTA' ED 
AZIENDALI — Domani alle ore 
10 riimione commission* cittadi-
na * responsabili azlendali. So
no convocati altresl I compognl 
Impognati nello zona o nelle ao-
zionl per H period* *lett*ral*. 

CONVOCAZIONI — Tiburtin*, 
ore H , attivo delle donne como-
nitte della zona con M. Stoppa; 
Portonaccio, ore 20. C D . con 
Prato. 

F.G.C — Ore la,30. Comitate 
cittadino in Federazione allarga-
to ai segretari di Circolo con 
Lelli; ore 20,30 Attivo zona Por-
tuense a Portofluviale con Pic-
clo. Congress!: ore 1640, Circolo 
Universifario; Tor de* Schiavl, 
ore 19. con Fredda; Tufello, or* 
I f ^ 0 , con Lelli; Fidene, ore 20, 
con Spadacenta; Ostlense, con 
Santini; S. Basilio con Ammen-
dola; M. Spoccato con Foa-Grop-
pi, ore I t . 

Congresso 
universitari 

Questa sera alle 17 si ter
ra in Federazione il Con
gresso del Circolo Universl-
tario comunista. Alia riunlo-
n* partecipano tutti gli unl-
versitari iscriHI alia F G C 
P r w M t r i Achill* 

> J 

i*t»-
tij J - i . 
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Sempre piti grave la situazione dell'assistenza pubblica 

«Per pagare il medico 
usiamo la tredicesima» 

Sfato di assedio agli ambulatori dell'INAM per oltenere i rimborsi — «Fra andare e venire se ne va la mat-
linata» — Per tentare di svellire il lavoro utilizzano perfino il centro meccanografico del Banco di Roma 

Gli operai, gli impiegati, le 
donne chc Javorano fuori casa 
cominciano ad arrivare alle set-
te. Guardano con ansia l'orolo-
gio: alle otto apre i'ambulato-
rlo e con un'ora d'attesa si as-
sicurano il diritto di essere ser-
viti per primi. Con un po' di 
fortuna poi riusciranno forse a 
prendere un autobus alle otto 
e un quarto, otto e me/za. For
se ci rimetteranno un'ora di la 
voro. un batticuore. un po' di 
ansia; 1'ansia d ie ogni giorno 
cresce di piu e .segna .sempre 
di piu di rughe i volti di chi 
vive in questa diaboliea citta. 
Piu tardi. accompagpati a scuo-
la i figli piu grandi. sara la 
volta delle casalinghe. Piu tar
di ancora arriveranno. passo 
dietro passo i pensionati. quelli 
che « non hanno piu niente da 
fare tranne che correr dietro 
alle pratiche ». 

Alle dieci l'ufficio e pieno. la 
gente si ammucchia davanti at 
tavolini. agli sportelli. alle por-
te. Siamo in uno dei piu grandi 
ambulatori dell'INAM della ca
pitate: quello della circoscri-
zlone deU'Appio. 140 mila assi
stiti: un perimetro di decine e 
decine di chilometri che com-
prende l'area vastissima da 
Ciampino all'Alberone, dal 
quartiere don Bosco al Tusco-
lano; case e case dove abitano 
tranvieri, muratori, impiegati, 
pensionati, tutti assistiti dal-
I'JNAM. Lo sciopero dei medi-
ci, l'assistenza indiretta sono 
piombati come flagelli, scon-
volgendo orari e bilanci, ag-
giungendo alle solite fatiche 
quotidiane quella straordinaria: 
la presentazione dei certificati 
per ottenere il rimborso delle 
visite. 

C'e scritto fin sulla porta e 
poi nell'androne e poi ancora 
per l e scale: « L e domande di 
rimborso visite si accettano dal
le 8 alle 13 tutti i giorni feriali 
nella stanza n. 24, al primo pia
no. H pomeriggio e chiuso ». H 
cartello, perd. e vecchio; risale 
ai primi giorni dell'agitazione 
dei medici. Allora si pensava 
che sarebbe bastata una stan
za. ma oramai un solo spor-
tello. un solo ufficio non basta 
piu. Appena saliti al primo pia 
no se ne rendono conto tutti: 
la € stanza 24 > si d dilatata in 
un lungo e tortuoso corridoio 
pieno di gente. Dietro la siepe 
di persone intravedi, piazzati 
lungo il muro. i tavolini e le 
scrivanie. Prima erano due, poi 
si sono moltiplicati durante il 
mese: ora sono arrivati fino a 
undici. Davanti a quegli undici 
tavolini un assedio continuo. 
dalle 8 alle 13. di mutuati: tutti 
con il mazzetto dei certificati 
con su scritto: < Ricevo dalla 
signora X Y lire 1500. per una 
visita a domicilio ccc. ecc. Fir-
matn: dolt. X Y >. 

L'odore dei timbri e degli in-
chiostri si mischia a quello piu 
casalingo che esala dalle bnrse 
della spesa. a quello del sudore 
e dei respiri. « In genere fanno 
svelti. poveretti — dichiara 
comprensiva una popolana con 
un bimbo in braccio —. In 
un'ora e mezza te la cavi. Ma 
fra tram, andare e venire, se 
ne va la mattinata. E poi altre 
due settimane per aspettare 

Vassegno: quesio se va tutto 
bene... >. 

c Perch6 non inriate i certi
ficati? >. 

< Signorsi, ma che scherzia-
mo? E se poi vanno persi? So-
no migliaia e mipliaia di lire. 
mica un soldo. Bisognerebbe 
fare la raccomandata alia po
stal e son soldi pure quelli. E 
andare alia posta per spedirla. 
Tanto vale venire fin qui... Cer-
to che se dura cost, meglio ri-
nunciare a curarsi. 'Sto ragaz-
zino e uscito dal letto ieri mat-
Una: che bella convalescenza, 
eh? Ufa a chi lo lascio a casa?*. 

Se li portano dietro i bambi
ni. e passano la mattinata in 
ambulatorio. Ce n'e uno con il 
secchiello e la paletta: ha rac-
colto coscienziosamente tutta la 
spazzatura del corridoio e si e 
messo a giocare con le cicche 
prima che la madre riuscissc 
a districarsi dalla fila e gli fa-
ccsse una bclla lezione di igie-
ne a furia di scappellotti: « Ma 
che credi, di stare al giardinet-
to? Questo non e il giardinetto. 
figlio mio... — e poi rivolta agli 
altri — Crede sempre di stare 
al giardinetto... Diventa creti-
ito, povera creatura. E e pure 
giusto: al giardinetto dovreb-
be stare. Lo dice pure il dot-
tore: aria pura. Ma se uno de-
ve poi perdere la mattinata a 
farsi rimborsare le visite. il 
giardinetto se lo sogna...». Fi-
nisce di rovesciare le cicche 
dal secchiello del figlio e in-
tanto sbattc contro un malato 
che altraversa il corridoio per 
andare a farsi visitare dallo 
specialista. € Signora, ma che 
d impazzita? Dove le butta 
quelle cicche? Questo i un am
bulatorio... ^. 

Proieste, hmghe ore di silen-

ziosa pazien^a, poi proteste an
cora. Un fatto e certo: tutti si 
domandano: «Fino a quanto si 
andra avanti cosl? ». I dottori 
non hanno colpa, 1'INAM non 
ha colpa, il governo dice di 
non avere colpa: chi paga per 
colpe che non sa di chi siano e 
la gente qualunque. che ripete 
i suoi conti davanti agli spor-
telli. che si rivolge agli impie
gati come ai santi. « lo sono ve-
mita a presentare le ricette, le 
ultime. Ma vorrei ancfie nape 
re quando me le rimborsate. 
L'indirizzo I'lio data: via dei 
Consoli. ai. numera 5, si. K* da 
quando e cominciato lo sciope
ro che pago. Mia figlia e mala-
ta di stcnosi mitralica. Le c pre-
sa la solita chsi che arriva in 
primavera. E' a letto dal gior-
no che e cominciato lo sciope
ro. Suo marito prende 18 mila 
lire la settimana e otto le da 
puntualmente al medico. Fan-
no qualcosa come cinquanta mi
la lire: e intanto degli assegni 
nemmeno Vombra... Ma quando 
li mandate? *. 

I tempi del rimborso rappre-
sentano il lato piu scottante. 
In media, proprio per rispar-
miare tempo, si aspetta di ave
re in mano almeno 4 certifica
ti: un minimo di seimila lire, 
quindi. Ma sono tanti, per una 
famiglia di lavoratori. 

La gente si arrangia: su die
ci persone che ho avvicinato 

cinque, mi rispondono, ce l'han-
no fatta ccon un po' di sacri-
f ic i» . 

Due hanno dichiarato: «Ab-
biamo preso una parte della 
tredicesima e I'abbiamo messa 
"in conto medico". I soldi stan-
no li e attingiamo nel muc-
chietto, aspettando I'assegno di 
rimborso ». 

Una. quella della stenosi mi
tralica, confessa: « Non e vero 
che li sborsa mio figlio: li anti-
cipo io, che ho del mio. Sono 
una madre, aiuto cost la fami
glia di mia figlia: ma intanto 
poi devo stare dietro ai rim
borsi io, come vede. E ho pro
prio paura che questi soldi non 
arrivano mai: e se mi ammalo 
io, chi mi aiuta? ». 

Due si rifiutano di risponde-
re. Interviene un uomo a scio-
gliere il mistero: « Glielo dico 
io come fanno: fanno come me. 
Non pagano il dottore. II mio 
dottore e comprensivo. Dice 
che pagherb quando mi avran-
no rimborsato. Aspetta pure 
lui, ma intanto per me e una 
bella umiliazione. E poi mi do-
mando a che serve tutto que
sto. L'INAM lo sa benissimo 
che le cose vanno cost. Perd, 
per carita, non metta il nome, 
ne mio, ne del medico. C'e da 
andare in galera. Son tutti falsi 
in atto pubblico, questi*. — 
Sventaglia il mucchietto delle 
ricette, svelto, che non possa 

Folia in attesa nell'ambulalorio. 

1 " 9ior,n,! „„' p i c c o l a 
I OaoJ martedi 17 (137- . Mr 

Icronaca 
Oggi martedi 17 (137- , 

| 228). Onomastico: Pa- I 

I
squale. II sole sorge al
le 4,53 e tramonta alle 
19,47. Luna nuova il 20. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 84 maschi e 70 

femmine, sono morti 38 maschi e 
26 femmine dei quail 5 minori 
dei 7 anm. Temj>eratiire: mini
ma 16. massima 20. Per domani 
i meteorologi prevedono annino-
Iamenti irregolari. temperatura 
senza \ariaziom. 

Mostre 
Galleria Stagnl (via Brunet-

ti 43): personate del pittore 
unghcrese Lajos Szabo. Gal
leria Fontanella (\ia del Ba-
buino 194): espone Cecilia Gior-
gelli. Galleria Fante di Spa
de (via Rinetta 2541: espone 
Gianfranco Ferroni. Gall. AN (\ia 
dei Banchi di S. Spinto 30): ar-
tipianato indiano. Gall. Ferro di 
Cavallo (\ia Gre^onana 36): il 
manifesto dal 1900 al 1920. 
Galleria Zanini t\ia del Ba-
buino 41): personaie di Raphael. 
omafigio a Mario Mafai. Galle
ria del Vantaggio (\ia del Van 
taggio 1): espone Roberto La Car-
rubba. Gall, cfarte del Palazzo 
delfEsposizione (EUR): espon 
gono Bianca Arciello-Bucci. Unv 
berto Bonivento, Roberto Grami-
gna, Ada Kierzkowska. Antonio 
Sammartin, Alessio SozzL Gal
leria Marlborough (via Grego-
riana 5): mostra di Toti Scia-
loja. Galleria La Medusa (via 
Babuino 124) aspetti del surrea-
lismo: Mase Emst. Paul Klee. 
Ren6 Magritte. Joan Miro. Pa
blo Picasso. Jves Tanguy. 
Galleria La Barcaccia (piazza di 
Spagna 9): « Itincrari londinesi > 
di Renato Busi. Galleria Penelope 
(\ia Frattina 99): espone il p:t-
tore jugoslavo Branko Filipo\^-
Filo. Galleria Russo (piazza di 
Spagna 1): mostra di Alberto Su-
ghi. Galleria La Sallta (via S. 
Sebastianello 16): prima per
sonaie di Aldo Conti. Galle
ria Don Chlsciotte (via Bnmetti 
21): disegni di Corrado Cafli. 

Editoria 
Vencrdi 20 maggio alle ore 18 

alia Labreria Einaudi. via Vitto-
rio Veneto 56. Renzo De Felice. 
Franco Gaeta. Rosario Romeo e 
Paolo Ungari presenteranno il vo
lume di Alberto Aquarone « L'or-
panizzazione dello stato totalita-
no > edito da Einaudi. E" que
sta la prima pubblicazione della 
serie «Studi e documenti del 
tempo fascista* diretta da Ro
sario Romeo. 

Toponomastica 
H comune da qualche giorno ha 

pro\~veduto a rivedere la deno-
minazione di alcune strade della 
atta. ed a dare il nome a quel
le che r.on ne avevano. Tra le 
altrc una e stata intitolata ai 
•: Martin de I-a Storta > nella zo 
na de La Giustmiana. 

Smarrimento 
II compagno Fausto Morandi ha 

smarnto la tessera di iscrizione 
al partito. n. 843122. Qu l'avesse 
trovata e pregato di riconsegnar-
la alia sezione Trastevere o alia 
Federazione. 

Tavola rotonda 
Oggi alle 18 neUIstituto di pe-

dagogia del Magistero (piazza 
Esedra) presieduta dal prof. Vol-
picelli si terra una tavola roton
da sul tema: « Assistenza all'in-
fanzia. alia gioventu ed educa-
zionc specializzata >. Intener-
ranno il prof. Visalberghi e il 
dott. Bollea. 

Lutto 
E' morto ieri il compagno Lo

renzo Di Cesare, vecchio mili-
tante del partito, lasciando gran-
de rimpianto tra quanti lo cono-
scevano. I compagni della sezio
ne Appio Nuovo si aaaodano al 
cordoglio familiar*. 

vedere i nomi e conclude: « Che 
vergogna. Siamo un paese di 
"uomini di legge" e costringia-
mo la gente per bene a fare di 
queste cose. Chissa, se si an-
dasse fino in fondo, anche io 
sarei imputato come compli
ce, no? >. 

« Allora, insomnia, lei non ci 
rimette nulla? » lo provoco. 

«Ci rimetto di tempo: sono 
conduttore di una carrozza in-
ternazionale, in un vagone let-
to. Ieri mattina sono arrivato 
da Vienna e riparto stasera. 11 
tempo per stare con la niia fa
miglia per me c prezioso e mez
za giornata perduta per questo 
diventa un grosso sacrificw. 
Ma io posso dirmi fortnnato. 
Ci sono certi miei colleghi che 
fanno le linee interne: Roma-
Milano, Genova-Roma ecc. Be
ne: loro arrivano la mattina e 
ripartono la sera. Un mio col-
lega con questo sistema non ha 
dormito due giorni di seguito 
per che la mezza giornata dedi-
cata al riposo a casa, I'ha do-
vuta passare per uffici... ». 

Dieci, cento, mille casi: die

ci, cento, mille sacrifici. Ogni 
giorno partono dall'ambulato-
rio di Appio centinaia e centi-
naia di ricette. « Per sveltire il 
lavoro — spiega il capo sezione 
— VINAM si appoggia al cen
tro meccanografico del Banco 
di Roma, dove vengono spedite 
appunto le ricette dei rimborsi. 
La nostra sezione e stata rin-
forzata dal personaie della di-
rezione cent rale tolto qua e la, 
daqli archivi. dai lavori meno 
urgenti. Facciamo le ore picco-
le, pur di spedire le ricette e»-
tro la stessa giornata di pre
sentazione: ma I'organizzazione 
riesce a tirare avanti *. 

Chi non riesce a tirare avan
ti altrettanto bene, in questo 
braccio di ferro fra medici e 
mutue sono le famiglie dei mu
tuati, i quali, intanto, hanno co
minciato a « risparmiare » e 
« a far risparmiare quindi 
TIN AM » sulle visite. Chiamano 
di meno il dottore. ricorrono di 
piu ai rimedi empirici e ai de-
cotti della nonna. 

e. b. 

ONMI: asili chiusi 
Dramma per 1500 
Le 24 Case della Madre e 

del bambino gestite dall'ONMI 
che funzionano a Roma, han
no oggi chiuso i battenti per 
lo sciopero del personaie. in 
agita/ione ormai da mesi per 
imporre 1'approva/ione del re-
golamento organico. Ventiquat 
tro asili nido sono una goccia, 
nel maie di una grande citta 
caotica e priva di servi/.i come 
Roma. Ma sono anche l'unico 
aiuto che migliaia di madri, di 
lavoratrici, di donne (spesso 
sono quelle che vivono in con-
dizioni disagiate), hanno per 
far si che i bambini piu pic-
coli siano assistiti durante le 
ore di lavoro. Questa mattina. 
di fronte alle porte chiuse dei 
nidi, oltre 1500 madri hanno 
dovuto liportare a casa i pro-
pri figli. e. nella maggioran 
VA, hanno perso la giornata di 
laxoro. 

Un lollo gruppo di mamine 
v del personaie dell'ONMI e 
M'nuto questa mattina a tro 
\aixi in reda/ione. Lv lavora
trici in sciopero hanno trovato. 
in questa uccasione, la piena 
solidarieta delle piu colpite, 
le mamme romane. E il fatto 
si spiega facilmente. se si pen-
sa che lo sciopero e scoppiato 
proprio quando, mentre l'esi-
genza del servizio diviene di 
giorno in giorno piu urgente, 
l'ONMI minaccia di chiudere 
150 asili nido sui 550 circa esi-
stenti in tutta Italia, e di licen-
ziare 1400 dipendenti fuori ruo-
lo. Si tratta di personaie qua-
lificato. ricco di esperienza, 

Delegazione di donne nella sede del nostro glornale. 

trattato indegnamente daU'En 
te (si pensi ai salari di 53 mi 
la lire al mese deH'inserviente, 
di (Hi mila lire per go\ern (inli 
che hanno superato l 20 auni 
di servi/io) che fa pesare su 
di loro e sugli assistiti le sue 
difficolta tinan/iaiie. 

Le mamme di Pietralata ci 
hanno detto che e solo gra/ie 
alle sensibilita del personaie 
del nido se le rette sono state 
finora mantenute alle 100 lire 
giornaliere per bambino, una 
cifra gia troppo alta per le 
famiglie piu bisognose. che non 
pagavano nulla fino al settem-
bre scorso. Le assistenti si so 
no dimostratc. a loro volta. 
preoccupate per la minaccia 
che l'ONMI faccia pagare le 

sue difficolta finan/iarie ai 
bambini assistiti. taghando. 
come si c gi.i piospettatn, o la 
meieiuia o la cola/ione del 
mattino. 

* Vogliamo i nidi, voghanio 
l'assistenza, basta con le pro 
messe •*: questo ci hanno detto 
le madri che sono venutc in 
reda/ione coi bimbi piccoli in 
collo. 

Se l'ONMI non puo assicura-
re l'assistenza ai bambini — 
e che non lo possa fare e 
un dato di fatto insito nella 
sua natura di carrozzone di 
sottogoverno e di ente accen-
trato e b^rocratico — il servi
zio di assistenza alia materni-
ta e aH'infanzia passi a chi 
puo gestirlo e svilupparlo. La 

eosa piu urgente e oggi solve
re cuicl ixico che esiste, passa
re subito at comuni la gestiont 
delle istitu/iom che l'ONMI 
\oriebbe chiudere, dare fidu-
eia al personaie e alle mamme 
csaspcrate. Anche il Comune di 
Homa puo e deve dire subito 
qualcosa al riguardo. Non per 
niente, Roma e la capitale eu-
ropea della mortalita infantile. 
La capitale del caos e del dis-
servizio in ogni campo. La si
tuazione dell'assistenza aH'in
fanzia d. fra tutti i disservizi, 
il piu bruciante, il piu ango-
scioso, quello che meno puo 
aspettare ancora ad essere ell-
minato. 

V . V . 

SCHERMI E RIBALTE 
iMMMMH 

Rudolf Alberth-
Franco Medori 
airAuditorio 

Sabato alle 18, airAuditorio di 
via della Conciliazione concerto 
diretto da Rudolf Alberth, pia-
nista Franco Medori (stagione 
di primavera dell'Accademia di 
S. Cecilia, primo concerto). In 
programma: FreBcobaldi-Ghedi-
n i : Quattro pezzi per orchestra; 
Beethoven: Concerto n. 5 per 
pianoforte e orchestra; Brahms: 
Sinfonta n. 2. Bigliett i in vendi-
ta al botteghino dl Via della 
Conciliazione dalle 10 alle 17. 

Prima di « Adriana 
Lecouvreur» 

all'Opera 
Domani, alle 21, quindicesima 

recita in abb. alle prime serali 
(rappr. n. 89), a celebrazione 
del centenario di Francesco Ci-
16a, % Adriana Lecouvreur» in 
nuovo allestlmento. Maestro con-
certatore e direttore Oliviero 
De Fabritiis. Regia di Mauro 
Bolognini. Scene di Ettore Ron-
delli . Costumi di Maria De Mat-
teis. Maestro del coro Alfredo 
D'Angelo. Coreografla di Attil ia 
Radice. Interpret! principal!: 
Antonietta Stella (protagonista), 
Franca Mattiucci. Giuseppe 
Campora. Renato Cesari, Italo 
Tajo. Lo spettacolo verra repli-
cato domenica (abb. alle diur-
ne) . mercoledl 25 (abb. alle se -
conde serali) . sabato 28 (abb. 
alle terze serali) e martedi 31 
(fuori abbonamento). 

FORO ROMANO 
Suom e luci alle 21 m inglese. 
ituhano, francesc, tedesco; al
le 22,30 solo in inglese. 

GOLDONI 
Ogiu sabato alle 16,30 spetta
colo per bambini. 

PALAZZO DELLO SPORT (EUR) 
Questa sera alle 21,30: « Holi
day on Ice » la famosa rivista 
sul ghiaccio in uno spettacolo 
tutto nuovo. 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Giovannini 
presentano Delia Scala e Re
nato Rascel in: « II giorno del
la tartaruga » commedia musi
cals . Miusiche di Rascel. Scene 
e costumi Coltellacci. 

PANTHEON 
Sabato alle 16,30 a richlesta 
ultima recita delle Marionette 
di Maria Accettel la con « Cap-
puccetto Rosso • di 1. Accettel
la e Ste. Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Riposo 

QUIKINO 
Alle 21,30 Anna Magnani in: 
« La lupa » di Giovanni Verga. 
con A.M. Guarmcri, O. Rug-
gieri. Regia Franco Zefllrelli. 

ROSSINI d e i xaitiMt 
Alle 21.15 ultime repliche la 
Stabile di Prosa Romana di 
Checco Durante. Anita Duran
te, Leila Dueci in: « Cosl e la 
vita » di A. Muratori e Franco 
da Roma. Regia C. Durante. 

C0NCERTI 
BASILICA ARA COELI 

Oggi alle 18.30 Centro uni-
versitario musicale conferenza 
concerto c Aspetti dell'arte or-
ganistica > di Bach. Relatore: 
organ ista Carlo Bellandi 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Oggi alle 21,30 concerto del 
« T r i o di Trieste » musiche di 
Beethoven-Brahms. 

I SOLISTI DI ROMA (Sala Bor-
romini) 
Oggi alle 21,15 5a concerto 
musiche secoli XVU - XVIU: 
Haendel. C a v a 1 1 1 , CaccinL 
Havdn. Rolla, Pergolesi, Vi 
valdi. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21 JO Roeco D'Assunta e 
Solvetg presentano • Lis da I 
Qumeri trrazlonall • di Turi 
Vasile: « D o n Catogero e le 
donne », « Le peri pat etiche » di 
Roda. Novita assoluta. 

BELLI (TeL 567 666) 
Alle 22: «I>e Olen M a r i e * 
commedia ideata • realix-
zata da Francesco AlufQ, Gior
g io Maulini, SaJvatore Sini -
•calchi. Novita aaaoluta. con E. 
Siroli , B. Sarrocco. O FerrarL 
G Matassi. S. Cristofolini. A. 
Cifola. Scene T. MauhnL Ulti
m e repliche. 

BORGO a iPIRITO Mei -iMRBT/l 
Giovedl alle 17 C ia D'Origlia-
Palmi in. • Process© ad Otel-
lo • di Ignazio Meo Prczzi fa-
mtliari. 

CAB 11 ALLE GROTTE DEL 
PICCIONE 
Alle 23: « A socgetto » uno 
spettacolo imprcvisto con Lau
ra Blais. Marcello Curti. Ser
gio Doria. Vincenzo Sartini. 
Regia Giancarlo Cell!. 

CENTRALE ( l e i 687^70) 
Riposo. Domani alle 22 ult ime 
repliche; « Libert* » d i Evtu-
scenko. 

OEL LEOPARDO (Viale dd Colli 
PortucDsi 230) 
Imminente la Comp, del Tea-
tro con • Prima del faio > dl 
Claudio Remondl con Claud lo 
Remondt - Orfeo Valentino -
Zanida Lodt. Regia deli'autore 
Novita assoluta. 

OELLE MUSE 
Alle 21-TO- • ! tarll > con G 
Pellegrini C. Todero. G Bru-
•atori. S VisentinL Edyt Pe
ters. A Murgia In- • Cruses 
dopplo >ero •. 

ELISEO 
Riposo. Domani alle 21: « A r 
r iva 1'oomo del ghiacc io» di 
O'Neill. 

FOLK STUDIO (Tel (72 883) 
AH* 22: Rosanna Rovere. Ha
rold Bradley, Te to TorquatL 
Gloria TrillL 

al FIAMMA 
II piu grande trionfo di 
PIER PAOLO PASOLINI 

UCCELLACCI 
e UCCiLUNI 

S. SABA 
Giovedl alle 21.15 anteprima 
C.ia dei Possibili dir. da Dur-
ga in: < Fcori della porta > di 
W. Boechert con F. Pietrabru-
na, A. Maravia. U. Angelucci, 
M.T. Alessadroni. G. Gabrani. 
Jacovella. E. Gallozzi. Regia e 
costumi Durga- Scene E. 
Amati. 

SALA SYNKET DELLA TAVER-
NA DEGLI ARTISTI 
Alle 2 2 : «Snack Slgnore. la 
vostra mnsica ml affascina- > 
burlesche musical! di Aldo 
Trionfo 

SATIRI 
Ripo=o. Da giovedl alle 17.30 a 
richiesta il Grupoo M K S. pre-
senta «I campion! del pote-
re » regia M.T. Magno. Ultime 
repliche. 

TEATRO Dl VIA BELSIANA 
Apertura imminente C Baril-
li. P. Bonicelli , M. Bussolmo, 
V. Zemitz presentano- • La 
srappatella • (Der abstecher) di 
Martin Walser. a cura di Ro
berto GuicciardinL 

VALLE 
Alle 21,15 familiare il Teatro 
Stabile di Trieste presenta : 
• Mot i \o di scandalo e rlfles-
s ione» di John Osborne. 

VICOLO DELLE ORSOLINE 15 
(Tel inform fiS4 573) 
Alle 21.43 Tcatnno Club ron 
« Salome ». « Sacnflcio edili-
TJO •. « Varirta • trcji e regia 
Mar.o RICC-I 

ZANZARA CAB A GOGO 
Alle 22.30 Pai.l CoMello p ' c -
senta Actor; Gorkshop di Ro
per Beai.mont m « Happe
ning > (L'imprevisto). 

ATTRAZIONI 
BIRRERIA « LA GATTA s (Dan

cing • P-le Jonio. Mootesacro) 
Aperto fino ad ora tnoltrata. 
Parcheggio Tutte l« apcdalita 
gastronomlche tedesche. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Piazza Vlttorio) 
Attraziont - Rtstorant* . Bar -
Parcheggio 

LUNA PARK 
Tutte le attraziont dalle ore 10 
alle 24 

MUSEO OELLE CERE 
Emulo di Madame roussand 
di Londra e Grenvln di Parigi 
(ngresso continuato dalle 10 
•He 22 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (tel 731306) 

Lampl nel sole, con S. Hay-
ward • • a rivista Fratelll Da 
Vim 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Spionaggio a Toklo, con J. 
Collins G 4- e rivista Thomas 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La legge del pia forte, con G. 
Ford A • • 

AMBASCIATORI (Tel. 481.570) 
All'ombra di ana colt, con S. 
Forsyth A + 

AMERICA (Tel. 568.168) 
Un dollaro dl faoco, con A. 
Farley A • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Svegliatl e uccidl, con R. Hoff
man (VM 18) DR + + 

APPIO (Tel Z79 638) 
Boeing Boeing 

ARCHIMEDE d e l K75.567) 
The Bramble Bush 

ARISTON t'lei JoJ UQ) 
11 mio caro John, con J. Kulle 

8 • • 
ARLECCHINO (Tel 358 654) 

Le staglonl del nostro amore, 
con E M Salerno 

(VM 18) OR + + 
ASTOR (Tel 6.220.409) 

Mary Popplns. con J Andrews 
M + + 

ASTORIA (Tel 870.245) 
Tntte le ragazze lo sanno. con 
D. Niven S + 

ASTRA (Tel 848.326) 
Paperlno e C. nel Far West 

DA • • 
AVENTINO ( le i i72 137) 

Dieci piccoli Indian!, con H. 
O'Brian G 4-

BALDUINA ( l e i 347 592) 
Allarmc in 5 banchc, con C. 
Rich A + 

BARBERINI (Tel. 471.107) 
L'armata Brancaleone. con V 
Gassman 8 A + • 

BOLOGNA (Tel 426 700) 
Madamigella di Maupin, con 
K. Spaak (VM 18) S • 

8RANCACCI0 d e i /to^55> 
Giullctta degli spirit!, di F. 
Fellmi (VM 14) DR + + + 

CAPRANICA ( l e i 6T^.4b5) 
Fomo di Londra. con A. Sordi 

BA • » • 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Vagone letio per assasstnl. con 
V Montand G • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584) 
Dieci piccoli indianl. con H. 
O'Brian G -*• 

CORSO (Tel 671.691) 
To til Insteme appasstonata-
mente, con J. Andrews M • 

DUE ALLORI (Tel. ZT3 201) 
Madamigella di Maupin. con 
Bourvil SA • • 

EOEN (Tel 3 800 188) 
I 9 d| Drjfork City, con Bing 
Crosbv A + 

EMPIRE (Tel. 855 622) 
Delltto quasi perfetto, con P 
Leroy SA + 

EURCINE (Palazzo Italia all Eur 
Tel 5 910 906) 
Colpo grnsto ma non troppo, 
con Bourvil 8 * + + 

EUROPA ( le i 865 736) 
Adulterio all'italiana, con N. 
Manfredi SA • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Uccellaccl e accelllnl. con Toto 

SA • • • 
FIAMMETTA (Tel 470.464) 

Seven golden men 
GALLERIA (Tel. 673.267) 

Sette dollar! sul rosso, con A 
StelTer A • 

GARDEN (Tel 652 384) 
Oinlirtta drsli spirit!, di F. 
Fellmi <\M -4» IJR • • • 

GIARDINO ' l e i -tfl'Mfi) 
Madamicrlla dl Maupin con 
K >p..ak IVM IS) S • 

IMPERIALCINE n. I vb»o.74a) 
Detective's Siory, con P New
man G + 

IMPERIALCINE o. 2 (686.745) 
Signora • signori, con V. Usi 

(VM 18) SA + + 
ITALIA (Tel. 846.030) 

Svegliatl • Bjccidi, con R. Hoff
man (VM 18) Dft + • 

MAESTOSO (Tel. /8b 066) 
La grande corsa. con T. Cants 

SA • • 
MAJESTIC (Tel 674 90R) 

La notte del deslderio, con P. 
Petit (VM 13) DR • 

MAZZINI ( l e i Ml *Ut 
Mar\ Poppins. con J. Andrews 

M • • 
METRO DRIVE ( l e i 6 llni la i . 

50.000 «trrllne per tradire. con 
C. Robertson G • • 

METROPOLITAN ( l e i WS4U0) 
Lain ante infedele (prima) 

MIGNON ( l e i (S69.493) 
n collexlonista, con T. Stamp 

(VM 18) DB + + 
MOOERNO (TaL 480J85) 

W. Nero 
(VM IS) A • 

MODERNO SALETTA (460 285) 
Furao di Londra, con A. Sordi 

SA • • 
MONDIAL (Tel /34 876) 

Dieci piccoli indiani, con H. 
O'Brian <; + 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Un dollaro di ftioco, con A. 
Farley A + 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Agente H.ajr.M., con ML Rich-
man A + 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
La spia che venne del freddo, 
con R. Burton G -f-

PARIS ( l e i /M.306) 
Ringo 11 texauo, con A. Murphy 

A • 
PLAZA ( l e i 681.193) 

L'iucontro al Central Park, con 
S. Winters DR • • 

QUATTRO FONTANE (,4iU.2b5) 
Africa addlu IVM H I Ull • 

QUIRINALE (Tel 642 658) 
Quattro spie sotto il letto, con 
L Ventuia (VM 14) SA 4.4. 

QUIRINET1A U e i b*U U12) 
Personals di Julie Christie 
Ulll> II tiuglardu SA + + • 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Agente H.a.r M^ con AL Rich-
man A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Delltto quasi perfetto. con P. 
Leroy SA • 

REX (Tel 864.165) 
Svegliatl e uccidl, con R Hoff
man (VM 18) DR + 4 . 

RIT2 (Tel 837.481) 
Ringo 11 texano. con A. Mur
phy A • 

RIVOLI (Tel 460.883) 
II caro estinto. con R. Steiger 

(VM 18) SA + • • • 
ROXY (Tel. 870.504) 

Matt Helm II sllenzlatore. con 
D Martin A • 

ROYAL (Tel /70.549) 
I,'uomo chc non sapeva amare. 
con C. Baker DR + 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Cinema d'essai Darling, con 
J ChriMie (VM 1H) lilt 4 4 4 

SMERALDO (Tel 351 581) 
La trappola mortale. con G. 
Ford G + 

STADIUM (Tel 3U3 2H0) 
Svegliatl e uccidl. con R Hoff
man (VM 18) DR + + 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
Fantomas minaccia II tnondo 
con J Mara is A 4-

TREVI (Tel 689 619) 
Adulterio all'italiana. con N. 
Manfredi 8 A 4-

TRIOMPHE (Piazza Annibaiiano 
Tel 8 300.003) 
La legge del piu forte, con G. 
Ford A 4-+ 

VIGNA CLARA (Tel. 320 350) 
Colpo j;rnsso ma non troppo. 
con Bourvil SA 4 4 

VITTORIA 
Chiuso per restauro 

Serc»nrte v?«"'»ii 
AFRICA: Duello a Rio d'Argen-

to. con A. Murphy A • 
AIROVE: Adio» t i n n g o con G 

Gemma A 4 
ALASKA: II figlio di Franken

stein, con J. Ashley G 4-
ALBA: L'amore e la chance. 

con S. Sandrelli 
ALCYONE: Picnic, con K. N o 

vak DR 4.4. 
AI.CE: La mandragola. con P. 

Leroy (VM 13) SA 4 4 
ALFIF.RI: My Fair Lady, con A 

Hepburn M 4 4 
ANIFNE: II compagno don Ca

milla. con Fcrnandel S \ 4 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• La flgla eh* appalono «e- 9) 
0 canto at Ui»U del film a) 
_ corrtspoitdono «IU ae-
v gneate eUa^rieaston* per • 
• geacrl: a) 

m 
m 
• 
• 
• 

A = A f T M t i n t * 
C s Caamfc* 
DA as DBfpw a a a i a f 
DO m D I I — s a t a r t a 
DB a DtsaaawtaB* 

• O a (Han* 
• 
• 
• 
• 

M a Maslcala 
S a SeaUmeaitala 
SA a Satarkea 
• M = au>nco-ari*l«c>ce 

• II nostro glndhdo •»! n t a * 
V rlene espresso nel mod* • 
0 tegneata: ^ 

• • * * * « = ecceilonala • 
• 4 * * 4 a •tthno • 
• • * • = bnoao • 
• 4 4 a aacrew # 
• «• a B*dk>em • 
• V M If a vteuta al a j . « 
^ aorl 41 IS asm] & 

AQUILA: L.'» dove scende 11 
flume, con J. Stewart A 4 4 

ARALUO: La \a l l e delle ombre 
rosse A 4 

AltCiO: Sette ore dl ftioco, con 
C Rogeis A 4 

ARIEL: La querela del gl^ami. 
con V. Hellin A 4 

A'iLANl'IC; Mary Poppins, con 
J. Andrews M 4 4 

AUGUSTUS; La vera storia dl 
Jess il bandito, con R. Wagner 

A 4 ^ 
AUREO: I 9 dl Dryfork City. 

con B. Crosby A 4 
AUSONIA: Rancho Bravo, con 

J. Stewart A + 
A VAN A: Sanguinosa rapina 
AVORIO: V i t a Las Vegas, con 

E. Presley M 4-
BKLS1TO: Sorrlsl dl una notte 

d'e&tate, di I. Bergman 
SA 4 .4 .4 

BOITO: Prigionlerl deU'isola in-
sanguinata, con J. Hedley 

DR > 4 
BRASIL: II cacclatore del Mis

souri, con C. Gable A 4 
BRISTOL: Gli erol di Telemark 

con K. Douglas A 4 
BROADWAY: Topkapl. con P. 

Ustinov G 4 4 
CALIFORNIA: II crollo di Ro

ma, con C. Mohner SM 4 
CASTELLO: Le 5 ch ia \ i del tcr-

rorc, con P. Cushing DR • 
CINEblAK. Mir) Poppins con 

J Andrews M 4 4 
CLODIO: Judith, con S. Lorcn 

DR 4 
COLORADO: L'avventuricro del

ta Tortuga, con G. Madison 
A • 

CORALLO: Le meravigliosc a \ -
venture di Marco Polo, con 
H. Buchholz A 4 

CRI8TALLO: Destinazione Mon
golia. con R. Widmark DR 4> 

DELLE TERRAZZE: Rivolta al 
braccio delta morto 

DEL VAS CELLO: Madamigella 
di Maupin, con K. Spaak 

(VM 18) S 4-
DIAMANTE: A w i di plcche 

oncra/jonr c<mtrospionaggio, 
con G. Ardis=on A 4 

DI \ N A : Per qualche dollaro In 
piu. con C. Eastwood A 4 4 

EDELWEISS: Macistc alia car
te dello Zar, con K. Morns 

SM 4 
ESPERIA: Agentr 007 Thunder-

hall. con S Connery A 4 4 
ESPERO: Spla SOS misslonc In-

fernale G 4 
FOGLIANO: La donna dl paglia 

con G. Lol lobngida DR 4-
GIULIO CESARE: Superseven 

chiama Cairo, con R, Browne 
. G • 

HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: L'allegro mondo 

di Stanllo e Olllo C 4 4 4 
IMPERO: s ierra Charriba. con 

C. Heston A 4-
INDUNO: Madame X. con Lana 

Turner DR 4 
JOLLY: Vorrel non essere rlcca 

ron S. Dec S 4 
JONIO; Agrnte 007 licenza di 

uccldere. con S. Connery G • 
LA FENICE: Spia SOS mis*ione 

infernale G 4 
LEBLON: Qualcosa che \ a l e . 

con R Hudson DR 4 # + 
NEVADA: 50.000 sterline per 

tradire. con C. Robertson 
G + + 

NIAGARA: Rivolta Indiana nel 
West 

XCOVO: Centomlla dollarl per 
Ringo. con R- Harrison A 4-

NUOVO OLIMPIA: Cinema s e -
lezione: II posto, con S. Pan-
zeri SA + 4 

P A I A Z Z O : L'allegro mondo di 
Stanlio e Olllo C 4 4 4 

PAI.L M l I l M : Gengis Khan il 
cnnqiiistatore. con O. bhtrif 

\ • 
P L W L T X R I O : Manl <ulla liina 

S \ 4 
PRF.NFSTE: A hraccia aperte. 

r<">ri S Mc Lfti".e 
(VM 14) SA 4 

PRINCIPE: Sioux in guerr* 
RIM-TO: Orfeo negro, con M. 

Dawn DR 4 + 
Rl BINO: Martedi del Rubino: 

Mademoiselle Streep - Tease. 
con A. Laurent (VM 18) C • 

SAVOIA: Madamigella di Man-
pin, con K. Spaak 

(VM 18) S 4-
SPLENDID: Tntrigo a Los An

geles, con C. Walker G 4. 
SULTANO: Sette contra la mor-

te . con R. SchiaATno DR 4. 
TIRRENO: Allarme In 5 banche 

con S. Rich A 4/ 
TRIANON: Gli Impetnosl. con 

J Darren A • 
Tl'SCOLO: La calda pelle. con 

E Martinelh (VM 18) 9 \ 4 ^ 
I'l .ISSF: Da qui aU'etemlU. 

ron B Lancaster DR 4 4 4 
VF.RBANO: Mary Poppins. con 

J. Andrews M +4> 

Terze visioni 
A CI LI A: L'lnper* « d crlsalne 
ADRIACINE: L'altlma caccJa, 

con R Taylor A •#•• 

APOLLO: II mistero della mum-
mi a, con T. Morgan 

(VM 14) A 4-
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Ca\allcrla comman

dos 
CAPANNELLE: Riposo 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: La Jena di Londra 

(VM 14) DR 4. 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Gunga Din 
DELLE RONDINI: Elena dl 

Trola 
DORIA: Robin Hood della Con-

tea Nera, con K. Mitchell 
A • 

ELDORADO: Argos alia rlscossa 
FARNESF: La plstnla veloce. 

con A. Murphy A 4 4 . 
FARO: Qualcuno verra. con F. 

Sinatra S 4 4 
NOVOCINE: Come uccldere vo

stra moglie, con J. Lemmon 
s \ • • 

ODEON: Parigi nuda 
(VM 18) DO 4 

ORIENTE: Alia conquista del-
I'Arkansas, con H. Frank A 4 

PERLA: Se non avessl piu te, 
con G Mnrandi S 4 

PLATINO: L'uomo che ride, con 
J. Sorel (VM 14) A 4 

PRIMA PORTA: Sflda selvaggia 
PRIMAVERA: Riposo 
RENO: L'uomo che venne da 

Canj on City, con F. Sancho 
A • 

ROMA: Lettl sbagllatl. con 
Franchi-Ingr.issia C 4 

SALA UMBERTO: 0 .2 servizio 
segreto 

S ; i f ( - f ) ; i r r M'-"»>i -<»j 

CRISOGONO: Roma eltta aper-
ta, con A. Magnani 

DR 4 + > 4 + 
DON BOSCO: I tre spietatl. con 

R. Harrison A 4. 
ORIONE: Costantlno II grande. 

eon C. Wilde SM + 
TRIONFALE: Non si puO con-

tinuare ad uccldere. con G. 
Ford A + 4 -

ANNUNCI EC0H0MIC1 
CAPITALI SOCIETA 

il U » 
PRESTITI mediantc cessiooe att 
pendio operazioni rapide aotici-
pazionj specialj coodiziooi ai di
pendenti comunah TAC vis Pel-
.iccena 10 

/ ) OCCASION I I- M 
AURORA GIACOMETTI svand* 
TAPPETI PERSIANI NAZIONA-
Ll - Prerii assoluta mente imbat-
tibilill VIA DUEMACELLI 54. 

•«) MtOlL INA iGlENc L. 50 

A A a P t L i M L l i l A . enc /ee oeile 
disluniiom sessuali Oottot MA-
GLIETTA. Via Oriyolo 49 Fl-
'•nta l e i 29S471 

?ACAMZE UETE -
RICCIONE FENSIONE GIAVO-
LUCCI - Via Ferraxisi 1 - Giugno 
SetL 1300 OalLl lugiio al 10/7 
L. 1 600 Dall U,7 al 20/7 L. 1.800 
Dai 21/7 al 28 8 L. 2.100 - Dal 21/8 
ai 30/8 U 1 600 tutto compreso -
100 m. mare - Gestione prcons. 
I'renotateix 
BELLARIA FENSIONE MONTE-
MAGG1 Via Torre. 18 TeL 44.578 
Ambiente familiare. Cocina pri-
m online Fosiziooe tranquiUa • 
Gestione propria A soli 80 ax 
dal mare Giugno-settembre lire 
1600 Lugiio 1800 Agosto 2300 
tutto cotnpreso. 
VISERBA • RIMINI - FENSIONE 
FIRENZE Tel. 38.227 . Sul mare 
Camere balconi - Cucina roma-
gnola - Bassa 1500 • 1-15 lugiio 1800 
Alta interpellated. 
RICCIONE HOTEL ALFA TAO 
Tel. 42.006 - Nuova costruzion* -
In zona tranquilla e centrale non 
lontano dal mare. Buon trattamen-
to. Cucina casalmga. Autoparco. 
Giugno e dal 25 agosto in poi 
L, 1800 tutto compreso. 
RICCIONE PENSIONE PIGALLE 
Viale Goidooi, 19 Tel. 42JI1 -
Vicina mare - Otttmo tratUmeok* 
Met.u a acetta. Bassa 1500 • 1-15/7 
L. HOP • Alt* jBtmnllsaiii Co-
btas propraa, 
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SCIENZA E TECNICA 

I 
I II provvedimento sard adottato a partire da domenica prossima 

COME NASCE 
L'ORA LEGALE 

i 

La convenzionaiitd della misurazione del tempo — II problema dell'« orologio biologico » 

ORA SOLARE ORA ESTIVA 

Gil orologl oggi sono delle macchlne 
prasioche perfelte. Con la Invenzlone 
degli orologl atomlcl abblamo rag-
glunto una precislone incredibile. Tut-
tavla, con nessuno del nostrl modern! 
orologl possiamo avere la precislone 
di una merldlana ben costrulta: que-
•to perche II « tempo » scandlto dagli 
orologl e un tempo conventionale, una 
costante vallda ovunque, menfre una 
merldlana, che funziona essenzialmen-
te In base all'ombra prolettala dal 
sole, da in ognl istante il < tempo 
reale» dl un luogo. Infatti, quando 
(secondo gli orologl regolatl sul se-
gnale orario della radio o della tele-
vlslone) a mezzoglorno a Lecce, lo e 
anche ad Aosta. In realta, invece, 
quando a mezzoglorno a Lecce ad 
Aosta saranno la 11,20, a cosl via. 
Coma si veda da questo esempto, II 
tempo a una convenzJone, comoda In-
dubblamsnts, par unlformara I tempi 
dl una nazlona • dl un oruppo dl 
nazlonl. A questo tcopo sono statl 
Istltultl I c fusl orarl Intemazlonall», 
cloe del fusl determinati da meridian! 

dlstantl I'uno dall'altro 15 gradl; ognl 
fuso a un'ora: cloe, ognl territorio 
compreso In un determlnato fuso ha 
lo stesso tempo in tutll I suol punti. 

Non ci dilungheremo a parlare del 
fusl orari, che ormal vengono splegati 
In tutte le scuole: ne rlleveremo sol-
tanto le irregolarlta: ad esemplo, I 
contornl del fusl non colncidono per 
fettamenle con I meridian!, che sono 
rettilinel, ma tendono a segulre per 
quanto e posslbite I confinl politic!. 
Ma c'e dell'altro. Quell! riprodotti di 
solito nelle cartine sono I fusl orarl 
«teorici • : In pratlca le cose vanno 
molto diversamenle. Ad esemplo, si 
reglstra II fatto curioso che, dalla 
Spagna alia Polonla, CEuropa (com-

presa la Scandinavia) abbia lo stesso 
tempo; cloe che sla mezzoglorno a 
Roma, a Madrid, a Varsavla, sebbene 
In realta a Madrid slano circa la 10 
• 40 a a Varsavla sla circa la una. 
Da tutto d a dariva che moltl statl 
(tra cul fURSS) hanno adottato, per 
tutto I'anno, un'ora legale, che non 
coincide. In plu o In meno, con I'ora 

del fuso cul appartengono. Questo 
fatto non reca alcun dlsturbo al cltta-
dint: dato che II tempo, ripetiamo, a 
una convenzione, una volta che tuttl 
sono d'accordo che quando e la una 
si dice che e mezzoglorno tutto andra 
come se fosse realmente mezzoglorno. 

Alcuni stati per6, pur avendo adot
tato un determlnato tempo, non lo 
conservano immutato per tutto I'anno, 
ma lo postictpano ( di solito di un'ora) 
nei mesi estivl. Dato che, nelle latl-
tudlni temperate, la durata della luce 
solare varia sla quantitativamente che 
nella sua disposizlone lungo I'arco 
delle 24 ore, e dato che non a posslbite 
modiflcare opportunamente la rotazione 
della terra, si sposta appunto quesfar-
co rlspetto alia posizlone della ora 
diurna su dl esso. In parole povere, 
sa la montagna non va a Maemetto 
a Maometto che va alia montagna. Co
ma si pud ben vadera dal dlagramma, 
cha pubbllchtama qui accanto, abbla
mo, con Kora astlva o legale, una spo-
stamento c In alto» del gruppo delle 
ora dl luce: ad esemplo, in luglio 

II bulo dovrebbe termlnare alle 4 (ora 
In cul la gran parte del clttadlnl dorme 
a non ha blsogno della luce) a rlco-
mincerebbe alle 20, mentre con Cora 
legale II bulo, nello stesso mese, ter-
minerebbe alle 5 e rlcomlncerebbe ol-
tra le 21. In tal caso, la giornata di 
un normate lavoratore, comprendendo 
i tempi di vlagglo, quelli del lavoro e 
quell! del cosiddetto c tempo libero >, 
si svolgerebbe prevalentemente alia 
luce naturale. 

VI sono, d'altro canto, tra gll ollrl, 
atcunl aspettl della questione che pos-
sono lasclare perplessl, a sono quelli 
dl ordlne flsiologlco: I'organlsmo uma-
no ha un suo proprlo c tempo >, un suo 
orologio biologico, che a regolato su 
dl un rltmo ben deflnlto: non a posit* 
btla c metterlo» avantl o Indletro, ma 
occorrono alcuni gtornt percha si adattl 
alia variazlona. Ma su questo tornt-
remo plu avantl. 

Gastone Catellani 
J 

Un saggio di 
Gioacchino Forte 
sui rotocalchi 
fomminili 

Chi sono i 
«persuasori 

rosa » 
Quale ultenore testimonianza 

del fatto che ormai i settori piu 
aensibili della moderns cultura 
italiana non disprezzano di stu-
diare attentamente i fenomeni e 
gli strumenti della cosiddetta cul
tura di massa. le Edizioni Scien-
tifiche Italiane, di Napoli, pubbli-
cano i c Persuasori rosa > di 
Gioacchino Forte, autore gia se-
gnalatosi per un saggio — uscito 
presso la stessa casa editrice — 
dedicato ai ' comics' ed ai loro 
aroi di carta. Come chiarisce lo 
stesso aottotitolo, questo volume 
rapprcsenta un'opera di csocio-
logia curiosa del rotocalco fem-
minlle in Italia*. Cid signifies 
che I'A ha consapevolmente scel-
to la strada della narrazione vi
vace, discorsiva, non appesantita 
da teorizzazioni. la strada. insom
nia, che porta a realizzare con 
11 lettore un rapporto immediato 
• a fare del libro una lettura 
piacevole. ma destinata a solle 
citare un modo nuovo di leggere 
la stampa femminile ed a guar-
dare con occhi nuovi (cntici. 
doe) tutte quelle pubblicazioni. 
die " surretiziamente " sono vei-
colo di una idedogia deterrruna-
ta, quella delle classi dominant!. 
die fungono da organi della ma-
ainolaTionf delle cosdenze. Che 
questo e infatti il risultato a cui 
gfunge I'A.: mostrare come, con-
dderata globalmente ma anche 
particoiarroente. la stampa fem
minile funziona nei senso di per-
petuare, sia pure nei modi e nelle 
forme di una societa capitalistica 
avanzata ed interessata all'espan-
sione di certi consumi. la figura 
tradizionaJe della donna, a nba 
dire la sua collocazione sociale 
subaKema. A fame insomma 
quell'angelo del focolare (o. se si 
vuote, quella pencoiosa tentatri-
ce: si tratta in realta delle due 
facce di una stessa medaglia). 
che, di nuovo, non ha ottenuto 
•Jtro che reJettrodotnestico. E* 

. mteressante infatti come I*ana-
Bsi che Forte conduce delle cor. 
rtspondeme di alcuni del prind-
pan settimanali femminili, con-
Tinea del permanere sotto le ap-
pareme di una societa evoluta 
— che fruisce do* di "merer 
move — di una sensibile arre-
tratezza culturale e dunque mo
rale. Arretratezza molto spesso 
incoraggiata. segnatamente. da 
que * teologt rosa'. che dalle 
cokmne di quests o quella pub 
bUcazione femminile danno indi 
cazkmi per risolvere anche t pro-
Nerd piu mtimi delle lettrici, se
condo i criteri del piu vieto oscu-
tanMamo a malapena mascherato 
aatto le vesti di un tocco di 

s.g. 

MEDICINA 

Operati prima di nascere 

L'«arma segreta»contro 
le malattie congenite 

Le « eritroblastosi fetali» — Due quesiti che sono stati risolti 
Si e saputo qualche mese fa 

di un caso eccezionaJe: il chi-
rurgo olandese prof. Seelen e 
riuscito a salvare la vita di un 
nascituro cambiandogli completa-
mente il sangue mentre si trova-
va ancora nei grembo matemo. 
Le trasfusioni fetali (o pre-nata-
li) da un paio di anni non sono 
piu una novita. ma questa non 
era una semplice trasfusione, 
bensl una sostituzJone quasi coro-
pleta del sangue fetale. quella 
che si dice exanguinotrasfusione, 
e che da tempo viene eseguita 
nei piccoli appena nsti quando 
esista la famosa incompatibilita 
Kh. Nei caso in questione. invece 
che sul neonato. I'intervento e 
stato eseguito sul feto. 

Per captre come si sia amvati 
a tanto conviene ricapitolare in 
breve U dramma che si prospet-
ta quando un bimbo sta per na
scere da una coppia in cui il 
sangue paterno cootiene il fat-
tore Rh. mentre quello materno 
non lo contiene. Siccome il na
scituro credits non solo dalla 
madre ma anche dal padre, nei 
suo sangue si trova tale fattore; 
esso perd non e in grado di 
attraversare la placenta, e per-
tanto di solito non passa dal 
feto alia ge^ante. 

Vi passa in due cast: I ) o al 
momento del parte perche aUora 

A Gorizia 

Inconfro di poesia 

m miftt learopeo » 
Dal 19 al 22 maggio nelle sale 

del Castello dj Gorizia, si svot-
gera il Primo Incootro Culturale 
Mitteleuropeo orgamzzato dalla 
nvista c lniziauva Uontina > e 
patrocinaio dall'UNESCO e dal 
I'assessorato della cultura della 
regione Fnuli Venezia Giulia. 

Al convegno. U cui tema e 
c La poesia, oggi ». parteciperan-
no poeti e cntici austriaa, ceco-
slovacchi, tedeachL Jugoslavi. un-
ghcresi • italianL Saranno prt> 
scoti. fra gli aJtri, BiagJo Marin, 

accade che qualche goccia di 
sangue fetale vada a Qnire nella 
circolazione materna; 2) o nei 
corso stesso della gravidanza, 
quando perd il sopraggiungere 
di una malattia alteri la normale 
struttura della membrana pla-
centare. Se il fattore Rb penetra 
nell'organismo materno. nella sua 
qualita di elemento estraneo. ne 
provoca una reazione difensiva 
che si manifesta con la com-
parsa di anticorpi specificL entro 
un certo tempo ctoe si creano 
delle sostanze antagoniste del 
fattore Rh in grado di distrug-
gerlo. 

Ora poiche tali anticorpi sono 
capaci di attraversare anche la 
placenta normale. le eventual.ta 
sono le seguenti: 1) o la gravi
danza decorre senza akruna ma
lattia. e la penetrazione di Rh 
nei sangue materno si verifica 
all'atto del parto; in tal caso 
il bimbo viene alia luce normal-
mente. e gli anticorpi che si 
formeranno nella madre saranno 
pericolosi per i nascituri delle 
successive gravidanze; 2) o nei 
corso della gestazione si e avuta 
qualche malattia che ha Ieso la 
placenta. U che ha fatto passare 
il fattore Rh dal sangue fetale 
a quello materno: ed allora la 
successiva produzione di anti
corpi nsultera pencoiosa per lo 
stes'0 pnmo fisjlio. cioe per quel
lo della gravidanza in corso. 

In questo secondo caso infatti 
(come pure nelle gravidanze che 
seguooo alia pnma. andata li-
scia) i detti anticorpi, Sltrando 
attraverso la placenta, muovono 
all'attacco del fattore Rh pre-
sente nei sangue del feto. e cod 
distruggono il sangue medesimo, 
fl che provoca queDe gravissime 
anemie dette eritroblasUm fetali, 
capaci di coodurre a morte fl 
nascituro prima deBa nascita o 
subtto dopo. 

Qual'e rincidenza sodale dl que
sto pericolo? Le donne Rh nega
tive sono U 17 per cento della 
popolazione femminile. e dato che 
tre di esse in media sposano 
un uomo pure Rh negativo per cui 
non si verifies incompalibilita. il 
problema si presenta a 14 donne 
su cento, £ si presenta, npe-
tiamo, o fin dalla pnma gravi
danza se nei corso di essa u> 
terviene una malattia che leda 
la placenta, oppure oeDa sole 
gravidanza suocessive. 

Far salvart 1 neonaU coo «rt-
auMasloal al rioarra afla 

tuzione quasi totale del loro san
gue (exanguinotrasfusione) ma 
pud accadere che un simile in-
tervento non arrivi in tempo. Di 
qui la necessity di Intervenire 
prima, quando il bimbo non e 
ancora nato. Se si a quasi alia 
One della gestazione e si pud 
anticipare il parto senza rischi 
per la soprawivenza dd picco
lo, lo si anticipa. Se invece il 
feto e ancora troppo immaturo 
per affrontare il mondo esterno, 
si e costretti ad attendere il 
momento buono e a somministrar-
gli intanto del sangue che gli 
sostituisca quello distrutta 

In breve, i due quesiti da ri
solvere sono: 1) stabilire se in 
una gravidanza del genere si & 
prodotta o no una eritroblastosi 
fetale; 2) se dd e accaduto tro-
vare il modo di praticaxe al feto 
delle piccole trasfusionL La so-
luzione dd primo e semplice; 
basts esaminare un po* del uV 
quido amniotico in cui si trova 
il piccolo, e in caso positive d 
si scopriranno I residui dd glo-
buli rossi distrutti. Per la so-
luzione del secondo si rapgiunge 
con un ago la cavita peritoneale 
del feto. dalla quale egli assor-

bira il sangue ivi trasfuso sotto 
rapido controllo radiologico. 

Ma oggi d fa di piu. Si ese-
guono trasfusioni direttamente nd 
letto vasale dd feto. anziche nd 
peritoneo, purch6 sia raggiunto 
U settiroo mese: attraverso una 
piccola incisione dell'organo ma
terno ospitante si fa l'inocula-
zione sanguigna nella vena di un 
piede fetale. Si e passatl cosl 
dalla trasfusione endoperitoneale 
a quella endovenosa. E adesso. 
con I'episodio olandese. abbiamo 
avuto addinttura la trasfusione 
totale. o exanguinotrasfusione. 

Tutto cid e stato pionieristico, 
nei senso che ba aperto nuove 
possibilita nella prevenzione di 
talune malattie congenite, specie 
negli stati morbosi come quelli 
legati a squilibri ormonicL Pren-
diamo il caso di una gestante 
diabetica, il cui piccolo nasce 
dj proporzioni mostruose per di-
fetto di insulina; col metodo usa-
to per le trasfusioni sari possi-
bile evitare il rischio di un tale 
sviluppo abnorme inoculando d 
feto poche unita di insulina. 

Gaetano Lisi 

ARTI FIGURATIVE 

UNA BELLISSIMA MOSTRA D'ARTE NEGRA A MILANO 

Muore nei magici feticci 

il passa to dell'Africa 
120 pezzi che ripropongono un tema centrale del dibattito artistico del Novecento 

r_ — 7 "1 
I Fortune del Boccaccio 
I 
I 

nelle arti figurative 
La Fondazione Nadonale per gQ studi su Giovanni Boccac-

I do organizstra per la primavera 1167 un convegno di studi 
suDa fortuna dd grande scrittore ndlt arti ngurative. I mag-

I giorl artisti ttaliad • atrameri illostreranno episodi a perso-
| naggi tratti dalle oovefle dd Boccaccio nd «Decameron». 

I Dette opere verranno raccolte in una nostra cha avra luogo 
a CertakJo. in provinda di Firenze. nella Casa di Giovanni 

I Boccaccio e successivamente a Roma. I disegni verranno 
utilizzati per un'edtzione del «Decameron >. 

I
Molti sono gli artisti che hanno adento all'imziativa e fra 

I piu noti: Amengo Bartob. Massimo Camptgh. Pencle Faz-
zini. Emiu'o Greco. Carlo Levi. Ernesto Treccam. Giacomo 

IManzd, Lorenzo Vespignani, Domemco Purificato, Mino Mac-
can, Orfeo Tamburi, Aligi Sassu. Domemco Cantatore, Age-

I n o r e Fabbrt Anche il pittore argentino Demetrio (Jrruchua 
inviera alcuni disegni per fl c Decameron». bencha da impe-

. gnato a flnira la ffluattadonl della cDivlaa Commedia*. . 

Stando a quello che racconta 
Francis Carco in un suo libro 
di ricordi su Montmartre e U 
Quartiere Latino, sarebbe stato 
Vlaminck a * scopnre * in un 
bislrot di Bougivdl, intorno al 
1907. una scultura negra: egli 
portd la statua nello studio di 
Derain. allora suo compagno in-
separabile. la mise su di un ca-
valletto, e, disse: < E' quasi bella 
come la Venere di Milo! ». De-
rain guardd a sua volta la scul
tura e poi esclamd: « Non quasi, 
ma come la Venere di Milo >. 
Non riuscendo a mettersi d'ac
cordo, i due amici andarono a 
chiedere il parere di Picasso. 
Picasso esamind la statua. ascol-
td i due giudizi discordi, e poi 
sentenzid: «Avete torto tutt'e 
due: e molto piu bella! ». 

Secondo altri storici dell'arte 
moderna invece, lo < scopritore > 
sarebbe stato Matisse, che, in 
quello stesso anno, avendo acqui-
stato nella boutique di Hevman, 
in Rue des Rennes. un feticcio 
afneano, attiro per pnmo I'atten-
zione degli artisti sull'arte negra. 

Non ha molta importanza se 
questi episodi siano autentici o 
meno, cid che importa d che 
essi sottolineano come proprto 
nei giro di quegh anni gli arti
sti europei incominciassero a n-
volgersi con vivo interesse al-
l'arte negra, ricercando in essa. 
come del resto in tutte le altre 
espressioni plastiche primitive. 
un'alternativa alia cultura tra-
dizionale. Era la parola d'ordine 
di Rimbaud che dava i suoi frut-
ti: «Diventare selvaggi! >. l"ut-
to cid faceva parte di quel mo 
vimento di rivolta e d'evasione 
che ha caratterizzato la vicenda 
degli intellettuali europei tra la 
fine dell'Ottocento e I'inizio del 
nuovo secolo, la rivolta che Tu 
in genere matrice delle avan-
guardie. 

Vi furono artisti. specie in 
Francia. che ricavarono dall'ar-
te negra soprattutto una lezione 
formale. Essi furono scossi prin-
cipalmente daU'energica forza 
di sintesi che nelle maschere e 
nei feticci negri predomina su 
qualsiasi aJtro valore plastico. 
Da tale osservazione essi derl-
varono la suggestione a costrul-
re il quadro o la scultura con 
modi piu dedsi e marcati, con 
struttura ferma. Si trattava in
fatti di una lezione senza pre-
cedentL Insoddisfatti delle ultime 
schiume dell'eloquenza romanti
cs. nonche dello sfarfallio di tan-
to facile e spurio impressioni-
smo. quegli artisti riconoscevano 
in tali statue barbariche un in-
segnamento sorretto da un estre-
mo rigore. capivano che la lo
ro efficacia dipendeva dal fatto 
che in quelle sculture il proce-
dimento narrative- era ridotto al-
l'essenziale. 1 modi plastici ne
gri erano semplificati al massi-
mo: larghi piani, volumi netti, 
deformazioni sommarie. In quei 
legni neri, insomma, usciti dal
le mani di un artista anonimo 
dd Congo o della Costa d'Avo-
rio. I'immagine viveva nella fer-
mezza contratta di una forma 
assoluta. 

Diversa invece fu la sugge
stione che ne ricavarono taluni 
artisti espressionistL Questi ar
tisti, infatti. sentirono che U va
lore di queste statue oltrepas-
sava i semplici dati formali. 
Essi ciod sentirono palpitare nei 
cuore dei feticci le oscure po-
tenze del cosmo. il dramma del
la natura. 

E* chiaro che in questa scul
tura gli artisti europei proietta-
vano volentieri i propn proble-
mi. I problem] che li assilJa-
vano. Comunque 1'influenza di 
tale arte d stata delle piii dure-
voli. anche per I'interesse che, 
fin da prindpio, dimostrarono 
per l'argomento alcuni poeti de-
stinati ad avere un peso im-
portante nella vicenda dell'avan-
guardia. da Apollinaire a Tzara. 

Apollinaire scrisse i'introdu-
zione a un Ubro edito da Pad 
Guillaume. il primo mercante di 
arte moderna che. a partire dd 
1913, si occupd sul piano com-
merciale della scultura afneana. 
Tzara nei "17 e nei '18 inststette 
particolarmente sul valore poe-
tico di questa scultura mtima 
mente legata alia concezione del 
mondo propria degli artisti e dei 
popoli che ne erano produttori. 
In questi scntti non v'e molto di 
sdentifteo. v'd perd il segno di 
un interesse vivo, appassiona
to. carico di soUecitazioni. In ge-
nere gli studi degL* specialist! 
etnografi sono incomlnciati solo 
intorno al '20. 

Quale sia stato e continoJ ad 
essere rapporto della cultura ne
gra e dell'arte negra in parti-
cdare alia cultura e all'arte 
contemporanea rabbiamo sentl-
to anche nelle settimane scorse 
al coneresso della cultura negra 
di Dakar. II problema e aperto 
e for«e soltanto osgi si pud ar. 
frontare con queliampiezza e 
quella profonriita cfte esso ri-
chiede: «oltanto oggi che la II-
berazione dell'Africa ha portato 
alia nbalta con estrema eviden-
za tutto il ricco complesso di 
problem] di questo prodlpioso 
Continente. 

Le iniziative che favortscono 
la conoscenza dell'arte negra tn 
Italia sono seropre state assd 
rare e sino ad oggi, se non 
•ado errato. sono state sempre 
proroosse da gallerie private. E" 
anche 0 caso della stupenda mo-
stra organizzata m questi glor-
ni dalla Galleria Milano a curs 
di Franco Monti Si tratta di 
una mo<tra ncca di oft re cento-
venti pezzi. numerosi dei quali 
degm di im mu«eo Vi d presen 
tata 1'intera tematica deH'arte 
negra: t feticci. le statue degli 
antenati. le maschere della dan-
za e di riti magici. le sculture 
tfanimalL I pezd appartengono 
alTintera area della produdone 
artistica africana. un'area che or-
tnil gli stodiod concordano nd 
•oddiddcra k tra narti: Taraa 

di Influenza Sudanese che com-
prende il Mali (ex-Sudan occi-
dentale), le regioni dell'Alto Vol
ta e quelle settentnonall della 
Costa d'Avono, do\e Parte ap-
pare improntata ad una decisa 
astrazione; quella della Co<;ta 
della Guinea — che dalla Guinea 
si estende fino al Camemn — 
dove si nvela invece un natu-
ralismo che. se e abbastanza 
evidente, e pur sempre idealiz-
zato; l'area Congolese (oltre alle 
due repubbliche del Congo com-
prende il Gabon ed alcune zone 
dell'Angola e della Rhodesia) do
ve l'espressione d piu aderente 
alia realta, anche se talvolta si 
esprime con forme convenzional-
mente distorte o esasperate fino 
al grottesco. 

Va da sd che queste sono in-
dicazioni generali abbastanza 
approssimative, data la fitta va-
neta dei gruppi che compongono 
la struttura etnica di ognuna di 
queste aree. Korse si possono 
indicare con minore approssima-
zione alcuni caratten specilici 
dei pochi temi o soggetti in cui 
si articola quest'arte cosl stret 
tamente collegata alia vita del
le tribd rurali negre. alia reli-
gione. ai riti magici. I feticci, 
per esempio. sono scolpiti con 

maggiore liberta creativa che non 
le statue degli antenati. Nelle 
statue degli antenati infatti gli 
artisti negri ccrcano spesso una 
certa rassomigliaiua con lo scom-
parso, realuzano un'ispiraziono 
umana piu intima. Di frequente, 
anzi. si preoccupano di intro
duce nella statua gli strumenti 
che il morto adoperava per ll 
lavoro o quegli oggetti che ave-
va piu can. Nelle statue degli 
antenati, insomma. lo scultore 
resta legato alia realta di una 
storia e di una fisionomia. Scol-
pendo un feticcio, invece, no. 11 
feticcio d una creazione del tut
to fantastica, un'associazione di 
elementi disparati, bestiali ed 
umani. I feticci hanno di solito 
le gambe corte e il busto allun-
gato- Lo scultore che h fabbnea 
ha la virtu di unire lo spinto 
della natura al legno della sta
tua. Se perd lo scultore muore. 
allora lo spinto abbandona il 
Teticcio. e la statua resta disa-
bitata. Nessuno la venera piu. 

Una liberta ancora maggiore 
I'artista negro se la prende quan
do deve scolpire le maschere. 
specie le maschere che devono 
scrvire per i riti magici, nella 
celebrazione dei quali e bene non 
farsi riconoscere dagli spiriti del

la natura per evitarne le ven-
dette, dato che la magia d con-
siderata dai negri come una spe
cie di religione illegale, un modo 
per costrmgere gli spiriti. per 

forzar loro lUecitamente la ma-
no a concedere particolari aiuti. 

Ma questo discorso or"mai st 
dovrebbe fare al passato pehche 
col logorarsi, col modilicarsi a 
trasfonnarsi delle credenze e del
le religioni tradizionali, sotto la 
spinta inarrestabile di una evo-
luzione stonca. anche I'arte ne
gra, intimamente connessa alle 
vecchie concezioni, va scompa-
rendo. I feticci muoiono perclid 
i negri sempre meno credono in 
essi. II tentativo di farli vivere 
commercialmente, per la pressio-
ne dei mercanti che ne cluedo-
no la produzione da vendere in 
Huropa, non ha dato e non pud 
dare risultati aitisticnmente ven. 
Con la liberazione dell'Africa e 
con il suo progress nascerA 
dunque necessanainente un'arte 
nuovu, anche ê non pntra non 
tener conto della trndizionc Le 
sculture che noi oggi animina-
mo appartengono gia ad un'epo-
ca trnmontata o che sta tra-
montando. 

Mario De Micheli 

iVfciC i- ' i 'f 'l <• 

A sinistra: Maschera asotarlca (N'Guera, Costa d'Avorlo). A destra: Maschera (Congo) 

wrr. :—1 
schede: j 

IQU ATTRO VOLTI 
DEL FASCISMO 

Dore nacque il Jascismo. com* 
si estes* in Europa, the cosa si
gnified come fenomeno di ma 
epoca? A queste domande indub-
biamente interessanti e pertinen-
ti 5t sjorza di rispondere il te-
desco Ernst Solte in un mas-
siccio volume di 850 pagine fitte. 
ora pubbheato tn italtano dallo 
editore Sugar sotto il tttolo I tre 
volti del fascismo (L 5 000). Lo 
autore i nato nei 1923 nella Ruhr 
Apparliene alia generazione che 
guarda al fascismo come ad un 
fenomeno passato ma non supe-
rato e tenta di comprenderne 
I'inlima essenza. 

II Solte cerca cioi i nesst co-
muni fra tre diversi aspetti di 
fascismo: quello francese sino ol 
governo di Vichy, quello italta
no e quello tedesco. Li cerca, ma 
non li trova. almeno in maniera 
convincente. Egli infatti commcia 
col personalizzare il fenomeno 
facendo coincidere ogni fase con 
la btografia del personaggio prin
cipals: Mourras. Mussolini. 
Hitler. Di ognuno egh ci offre 
una mlerprelazione del pensie 
to leonco che non sempre va 
d'accordo coi falli. Cost U Musso 
lim c marnsta > sopraevwe alia 
rotlura col parhlo socialista in 
uno strano personaggio amleii 
co sempre dilacerato tra I'aspi-
razione sociale e la reallA con 
servattice. Ora non v'e dubbio 
che in Mussolini, come in tmtti i 
transfughi, soprauvivano vena-
tun esteriori di sodalismo (atta 
epoca di Said vi fu addirittmta 
un rigurgito di questo csociali-
sno* wuA digerito), ma bisogna 
stare attenti a non prendere 
troppo sul serio le afermazio-
ni verbali del duce. altrimenti 
ci si fa imbrogluue una volta 
di pii. 

E* quanto succede al Solte che 
cuol costruire un sistema fUoso-
fico su tali xncerte premesse e 
arrwa a fumose conclusioni di 
questo genere: c La ntoluzione 
fascisto pud essere considerata 
una specie di rivoluzione con-
servatrice. ma bisogna tener pre-
sente che in determinate circo-
stanze essa pud diventare una 
rivoluzione contro i coiueroatori, 
dal momenta aha non 4 mai etata 

esclusivamente con loro. £* ov-
vio che questo essere contro pud 
coincidere solo apparentemente 
con la rivoluzione vera (che 
impone Vascesa di strati per lo 
innanzi spodestati e dotati di 
minori diritti): perche. pur es-
sendo nella realtd dei fatti vicina 
alia rivoluzione popolare. ha ideo-
logicamente la sua ragione d'es
sere proprio nei suo essere osti-
le a questa. e si allontana dot 
due poli opposti nei momento tn 
cut sembra avuicinarsi all'uno o 
all'altro *. 

• • • 
Vn quarto vollo del fascismo 

viene presentato. sempre nelle 
edizioni Sugar, dal francese Mar
cel Giuglaris. autore di una 
Storia della guerra del Paciflco 
(pag. 4T8. L. 2.800 che ha il pre-
gio di raccogltere in un volume 
tutta una serie di fatti assai poco 
eonosciulL La guerra <T Europa 
mise infatti in secondo piano gli 
avvenimenti dAsia, tanto che la 
sconftlta giapponese apparve in 
ultima analtsi come un semplice 
coroltano di quella tedesco. Lo 
autore rovescia addinttura la 
lest offrendoct un panorama sm 
troppo giornalistico dei quatlro 
anm di scontn nei Pacifico e. 
assieme. un quadro assai piu con-
fuso dei motivt interni del fa
scismo giapponese che sotto la 
guida di fojo. impose la lotto. 

• • • 
Veditore Alberto Peruzzo ci 

of re infine un quxnto ritratto e. 
questa volta, di uno dei campioni 
detta vittoria contro U nazismo. 
Churchill (Pag. 150, L. tJOO) Si 
tratta ana di una sene di n-
tratti poiche I'interesse del volu
me sta tutto nelle 140 fotografte 
in cui la vita del famoso uomo di 
stato & suggestivamenle presenta 
to. II testo di Alan Moorehead non 
si scosla invece dalla mediocre 
agiografia con accenlt Unci per 
I'aspetlo piu conservatore della 
altivitd chuTchdliana. II perso 
naggio, affascinanle proprio per 
la sua complessitd. viene cost ap-
piatlilo e banalizzato come sem
pre accade nella biografie euffi-
ciali*. 

r. t. 

Modena 

II quinto 

festival 

del libro 

economico 
L'Amministrazione Comunale aH 

Modena, in coUaborazione con la 
Case Editria italiane mteressa-
te all'editoria economica, alle-
stira dd 2ft maggio ai 12 giugno 
p.v. la quinta edmone del Fe
stival nazionals del libro eco
nomico. 

Anche quest anno ?onu in pro-
gramma vane mutative che af-
fiancheranno la ormai tradizto-
nale esposizione e \endita dei 
volumi e delle collate apparsi 
in Italia in edizione economica. 
Particolare Interesse presentano 
fin d'ora due convegm di studio. 

O primo - mercoledl I giu
gno — liunira editor!, ammi-
mstratori. rappresentanti dells 
stampa e della Rd T.V.. diret-
tori e redattori di riviste cultu
ral], organizzatori di cultura. h-
brd, lettori. per esaminare le 
caratteristiche della editona eco
nomica. le tendenze. la \alidr.a 
delle scelte. le csigenrc per il 
futura 

II secondo - saOatu II e do
menica 12 giugno - approfon-
dira il discorso iniziato lo scor-
so anno durante il Festival, tra 
gli Assesson alia PI. e ai Ser-
vizi Cdturali dei Comuni e dal
le Province, sd ruolo degli Enti 
locali come promotori ed orga
nizzatori di sarvizi culturali par 
la acuola • 1 dttadam 
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«X7»PER 
DE SICA 

, « w w w v 

fra 

CANNES 
Ottimo debutto degli USA con « L'operazione diabolica » 
(« Seconds ») di John Frankenheimer nel quale si rif let-
tono le inquietudini e il yuoto morale di quella societa 

IIFaust americano 
non pud 
scegliere 

II cecoslovacco «Le pipe»: sforie co-
niugali piuttosto scontate nonostante 

la prestigiosa firma di Jasny 

Shirley MacLalne (nella foto) sara la protagontsta dl Woman X7 
( f La donna X7 »), i l film su soggetto dl Cesara Zavattinl, che 
Vittorio De Sica comlncera a girare In settembre a Parlgl 

E' morto il regista 
Raffaello Matarazzo 
Stamanea Roma i funerali 

Ieri fe morto improvvisamen-
te a Roma il popolare regista 
cinematografico Raffaello Ma
tarazzo. 

Nato a Roma il 17 agosto 
1909. Matarazzo aveva esordito 
nel cinema nel 1933 dirigendo 
Treno popolare, opera minore 
ma non priva di freschezza e 

\ di spontaneity, osservazlone vi
va e sincera della vita quoti-
diana con un tipo di creali-

i smo » forse un po' troppo bo-
; nario. 

Dopo Treno popolare il regi
sta si dedicd a una copiosa 
serie di film commercial! del 
genere piu vario. dalla comme-
dia al dramma poliziesco, dal 

[film in costume al romanzo di 
! appendice. Sue furono molte 
| delle commediole « brillanti > 
I interpretate sugli schermi pri-
[ma del secondo conflitto mon-
jdiale da Nino Besozzi. Arman-
|do Falconi, dai De Filippo. 

Anche nel dopoguerra. con 
tun indubbio successo di pub-
[blico, Matarazzo fu l'esponen-
: te principale di un filone c po-
j polare > del cinema italiano che 
I traduce in termini cinemato-
grafici i scntimenti e i perso-
naggi elementari del romanzo 
d'appendice: tipica in questa 
direzione la serie di film sen-
timcntali interpretati dalla cop-

pia Amedeo Nazzari, Yvonne 
Sanson, tra i quail 1 figli dl 
nessuno (1951), film che ebbe-
ro stupefacenti incassi. 

Di quando in quando Mata
razzo sembra flnire a maggiori 
risultati: lo si vede gia nel 
garbato tono fra umoristico e 
patetico di Giorno di nozze 
(1942) tratto dalla commedia 
di Paolo Riccora e piu avanti 
in Risala (1955) che tuttavia 
non sfuggiva' la ripetizione di 
alcuni motivi di Riso amaro 
di De Santis. 

Nel 1943 in Spagna, dove la-
vord in epoche diverse, Mata
razzo diresse uno degli ultimi 
film di Francesca Bertini Dora 
o le spie. E' stato spesso sog-
gettista sceneggiatore e a volte 
anche montatore dei propri 
film e piu di rado di film diretti 
da altri. 

Nel 1960 esordi come autore 
drammatico con Una famiglia 
immorale. 

Tra 1 suoi ultimi film. Ma-
linconico autunno. Cerasella, 
Adultero lui, adultera let, Amo-
re mio. 

I funerali si svolgeranno que
sta mattina alle 11 nella Ba
silica di San Lorenzo fuori le 
mura, partendo dalla camera 
mortuaria del Policlinico. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 16 

Tenuto ai margini del Festi
val vero e proprio, il cinema 
hollywoodiano ha avuto Vac-
cortezza di farsi rappresenta-
re qui da un prodotto lieve-
mente inconsueto: Seconds (che 
in francese 6 stato ribattezzato 
L'operazione diabolica) di John 
Frankenheimer. Si tratta d'un 
esempio, se cost possiama di
re. di « jantascienza fredda *: 
Arthur Hamilton, un banchiere 
sui cinquant'anni, e stanco, 
non della vita in generate, ma 
della sua; con la moglie ha 
rapporti puramente diplomati
cs la figlia, sposata, abita lon-
tano, gli obiettivi della car-
riera non lo stimolano piu. Le 
insistenti telefonate d'un ami-
co. da lui creduto morto, per-
suadono Arthur a prendere 
contatto con una m'tsteriosa 
organizzazione; i cui dirigenti 
gli propongono (dielro adegua-
to compenso) di scomparire 
come Hamilton e d'incarnarsi 
altrimenti. 1 moderni progres-
si della chirurgia plastica con-
sentono il miracolo: I'attem-
pato uomo d'affari (vinti i suoi 
residui scrupoli da uno strin-
gente ricatto) si vede trasfor-
mato in un atletico giovanotto-
ne — un Rock Hudson, per la 
esattezza — di nome Tony Wil
son, di professione pittore. 

Comincia per lui una nuova 
esistenza. in California: ma le 
sue capacita di adattamento 
alia diversa situazione sono 
messe a dura prova. Durante 
una festa Tony si ubriaca e 
Tivela&suo.jSjegreto, scopren-
do con orrore che gli amid dei 
quali si k circondato sono crea
ture note da analoghi inter
vene, e che la ragazza di cui 
si & btvaghito e~ una dipenden-
te della Compagnia, incaricata 
di sorvegliarlo. Egli tenia di 
sfuggire al meccanismo infer-
nale, vuol tornare indietro,^ ri-
prendere la sua personalita. I 
capi dell' organizzazione gli 
prospettano ambigue vie d'u-
scita: ma, in realta, I'ulferio-
re metamorfosi che lo atten
dee $ quella decisive e irrepa-
rdbile, poichd, per i bisogni 
della Compagnia, occorrono 
sempre nuovi cadaveri fre-
schi. 

E' perfino superfluo rileva-
re quali temi antichi e recenti 
della cultura europea bollano 
nel pentolone di questa sini
stra faccenda: un po' Faust e 
un po' Mattia Pascal, il prota
gontsta di Seconds ha avuto 
anche il tempo di orecchlare il 
contenuto di numerosi capitoli 
della letteratura e delta filo-
sofia dell'alienazhne. Ma, nel 
racconto cinematografico (che 
deriva da un testo narrativo di 
David Ely), colpisce piuttosto 
quanto vi d di specificamente 
americano. in senso psicolo-
gico e sociologico, Hamilton e 
Wilson sono due facce della 
stessa medaglia: ricco finan-
ziere o artista alia moda. i 
sempre condizionalo, diretto, 
spinto verso scopi che qualcu-

» I I t « » I » » » * • » • » « » l l » » « » > « » » » « l « » » l l « » • • » » • » » » » • ! • • • • • » » • « » « » « » ' 

Per Yves lezioni 
di «alta guida » 

no ha stabilito per suo conto; 
nel vwmento della crisi, dopo 
un colloquio con la moglie (che, 
ovviamente, non lo riconosce, 
giacche Arthur & ufficialmente 
defunto) egli capisce di non 
essere mai stato libero, in nes-
suna delle sue < versioni», di 
aver cercato tutto fuorchi le 
idee e le persone giuste. Fran
kenheimer e un regista senza 
stile, e con poco gusto, ma 
dotato di buone qualitd lecni-
che, qui riscontrabili soprat-
tutto negli effetti ottici. cui ha 
posto mono un maestro della 
fotografia in bianco e new, 
James Wong Howe. Al di la 
di approssimazioni e grossola-
nita evidentissime, la sua ope
ra interessa (cid accadeva gia 
in Sette giorni a maggio, e 
anche nel demenziale Va' e 
uccidi) per la luce obliqua che 
getta sul vuoto morale e suite 
angosciose inquietudini del 
mondo americano. Rock Hud
son migliora, come attore, ma e~ 
quasi schiacciato da un con-
torno di eccellenti carattcristi, 
fra i quali spiccano John Ran
dolph. Will Geer, Jeff Corey. 

La Cecoslovacchia. trionfa-
trice di tante manifestazioni 
internazionali degli ultimi an-
ni, ha voluto invece offrire al 
ventennale di Cannes un sag-
gio degli aspetti piu commer-
ciali della sua produzione. Le 
pipe di Vojtech Jasny (I'auto-
re del notevole Un giorno, un 
gatto) e" un trittico di episodi 
fra il comico, il sentimentale 
e il patetico, scelti in un vo
lume di racconti di Hia Ehren-
burg, e legali fra loro da un 
esile filo difumo, Nella Pipa 
dell'attore, un mediocre comme-
diante, George, i geloso della 
moglie Mary, cui il famoso col-
lega William Poker fa la cor-
te piu spietata, durante le ri-
prese e dopo. Confondendo fin-
zione e realta, egli arriva ad 
ammazzare il rivale, ma come 
se recitasse una scena; qvin-
di, lietamente uscito di cervel-
lo. si avvia sorridendo al pro-
cesso e alia sedia elettrica. 
quasi andasse incontro alia sua 
suprema occasione professio
nal: nella quale gli sard, com-
pagna la fedele pipa. invece 
della tradizionale sigaretta... 
La pipa del Lord i uno scher-
zetto su un nobiluomo impo-
tente, una giovane moglie in-
soddisfata e un baldo allena-
tore di cam, cui tocchera di 
placare le voglie della donna, 
ottenendo in dono dal marito 
un prezioso esemplare della 
sua collezione di pipe. Nella 
Pipa di Sant'Uberto, un guar-
dacaccia partito per la guerra 
mondiale lascia la consorte e 
la pipa, entrambe preditette: 
un prigioniero italiano usa del-
Vuna e dell'altra; tomato il 
primo uomo. si prospetta una 
pacifica situazione a tre, nel 
fumo e nell'amore. 

Realizzato in associazione 
con una ditto di Vienna, Le 
pipe e un film affatto evasivo. 
anche nella collocazione tem-
porale e ambientale. Colore e 
schermo largo, scenografia e 
costumi gli conferiscono un 
certo garbo spettacolare, e la 
parodia del < muto >, nella 
novelletta iniziale, e abbastan-
za felice, benchd per nulla ine-
dita. Musiche operettistiche in-
corniciano il tutto, non troppo 
fastidiosamente. Ma il cinema 
cecoslovacco che amiamo i 
dawero un altro. 

Aggeo Savfoli 

LONDRA — Yvt* Montand - con casco • accessor! rvgolamcntarl — • alia guida di un 
tuptrbellda da corsa: accanto a Itri • fl corridara aufomobilista Bob Bondurant, cha gli sta dando, 
In qwosti gioml, spaciali lezioni di guida. Montand sari infatti uno degli Interpret! del film 
«Gran Premio > di Frankenheimer a i l suo ruolo gli richlede almeno un minimo di eonfldenia 
awn le piste a con le auto da corsa 

Adesioni 
dall'esfero al 

Festival 
« Sicilia d'oro » 

ACIREALE, 16. 
Sono pervenute al Comitate or-

ganizzatore del II Festival della 
c Sicilia d"Oio », presso le Terme 
regionali di Acireale, le prime 
adesioni per la partecrpazkne dei 
pkooli cantanti in rappresentanza 
dei seguenti Paesi: Francia, Sviz-
zera, Spagna, Germania. Princi-
pato di Monaco, Malta. Inghilter-
ra, Tunisia e Tripoli, dove appo
site istituzkmi procederanno alle 
necessarie selezkmi preventive e 
quindi all'invio dei provini regi-
strati — a norma delle condizioni 
poste dal Conoorso — su dischj 
« acetati», owero su nastri ma
gnetic!. 

II Comitato organizzatore ha 
concluso le trattative con Mike 
Bongiomo. fl quale sara fl pre-
sentatore della seoonda edizione 
del Festival di Acireale, Per 1'oc-
caskme. nel corso dello spettacota 
musicale. Bongiomo curera lo 

srolgimento di alcuni giochi-quix 
a premio. 

CANNES — Rosanna Schiaffino conversa, durante un ricevimento, con Rock Hudson interprete 
del f i lm Seconds, che e stato presentato ieri al Festival cinematografico 

Secondo cklo 
di « cinema 
d'essai» a 

Bologna 
BOLOGNA, 16. 

II secondo ciclo di «cinema 
d'essai >, organizzato dal Tea-
tro stabile di Bologna in collabo-
razione con la Commissione del 
cinema del Comune. si svolgera 
al Teatro Apollo dal 25 maggio 
al 10 giugno prossimi. In prece-
denza. dal 19 al 23 maggio. sem
pre nello stesso locale, si svol
gera la settimana del < giovane 
cinema cecoslovacco», indetta 
dai due organismi assieme al 
Centro universitario cinematogra
fico. Quattro sono i film del se
condo ciclo d'essai: Muriel, il 
tempo di un ritorno di Alain Re-
snais con Delphine Seyring, Jean 
Pierre Kerien e Nita Klein: Mic
key one di Arthur Penn. presen
tato a Venezia nel 1968, interpre-
tato da Warrem Beatty, Alexan
dra Stewart. Hurt Hatfield e 
Franchot Tone: seguira quindi 
il film giapponese di Kon Ichi-
kawa Fuochi della pianura (No-
bi) vincitore al Festival di Lo
carno con Eiji Funakoshri, Osa-
mu Takizawa e Asao Sano; ulti
mo della serie, un film messi-
cano di Luis Bufiuel I figli della 
violenza (« Los olvidados >) con 
Estela Inda, Miguel Iunchan e 
Alfonso Mejia. 

Cinque sono invece i film ce-
coslovacchi che saranno presen-
tati secondo il scguente online: 
II grido: L'accusato; Qualcosa 
d'altro: E il quinto cavaliere 
i la paura: Diamanti nella not-
te. Tutti e cinque i films sono 
stati premiati in vari-festivaL 

discoteca 

Vert enza 
giudiziaria 
per Carlo 
Pavone ? 

II debutto televisivo di Carlo 
Pavone, awenuto sabato scorso 
durante la trasmissione di Studio 
uno. ha gia provocato una prima 
< grana > al suo procuratore Fer-
ruccio Ricordi (Teddy Reno) che 
crura gli interessi artistid anche 
del fratello di Rita Pavone. Alia 
base della vertenza vi e una 
lettera raccomandata inviata a 
Carlo Pavone dal procuratore 
generate del c Clan > di Adriano 
Celentano nella quale si esprime 
sorpresa per le notizie relative 
alia incisione di un disco del 
Pavone per conto di una casa 
discografica romana. Nella let
tera. Alessandro Celentano ricor -
da. tra l'altro. resist enza di un 
precedente vincolo contrattuale 
tra Carlo Pavone ed il c Clan > 
in particolare per quanto ri-
guardo 1'incisione del disco Vica 
la libertd che il cantante ha in-
ciso per l'etichetta romana. 

n c manager > di Carlo Pavone. 
interpellate in proposito. ha af-
fermato che sulla validita del-
l'impegno che lega V, cantante 
alia casa discografica romana 
non dovrebbero esistere dubbi. 
<I legali di questa casa disco
grafica — ha dett<j Ferruccio 
Ricordi — hanno fatto effettuare 
1'incisione a Carlo Pavone sol-
tanto dopo un attento esame del 
documento ricordato nella lettera 
dal procuratore del Clan >. Da 
questo esame sarebbe emerso — 
secondo Ricordi — che l'impe
gno in quest ione sarebbe privo 
di valore legale e pertanto mil-
k>. «In ogni caso non credo — 
ha concluso — che Adriano Ce
lentano vorra aprire una verten
za per questo, anche per lo spi
nto di collaborazione e di ami-
cizia che ha sempre caratteriz-
zato i nostri rapporti >. 

Antica musica 
corale 

Si c assislilo in qucsti ultimi 
nnni a un notevole risvcgliarsi 
deirinteresse per la imisicn an
tica. e si sono formati — Italia 
e fuori — numerosi complessi 
di Etrumenti nu'dicvnli die han
no rallegrato le platce con fe-
dcli esecuzioni do! piu antico 
patrimonii musicale europeo «a-
cro e profano. Lo stesso e av-
vennto nel campo dei disclii, e 
oggi si pui> dire che e stato util-
mente squarciato il fitto vclo 
rhe fino a porlii anni fa celava 
— almeno apli ocrlii del pin 
ampio pubblicn — i fatti musi
cal! dei secoli piu lontani. 

Tuttavia questo generale ri-
sveglio solo di rado si e poluto 
spingere fino a queirimportan-
te settnre della musica antira 
che e la produzione corale. Ci 
sono ragioni organizzative, c%» 
soprattutto una forte rarenza di 
complessi corali (in Italia piu 
che mai) che rendono tuttora 
assat rara la possiliilita di ascnl-
tare capolavori come la Messa 
di Machaut, o le piu famose pa-
sine dei grand! maestri del 400-
500 come Dufay. Joaquin De-
sprez. Lasso. Palestrina e COM 
via. Per nuesto settnre della mu
sica polifonira il disco rimane 
sempre un indispensabile sussi-
dio. e in tal senso possono es
sere di notevole interesse Ire di
sclii rerentemente stampati dal-
PAmadoo con musiche di Jo-
squtn. Orlando Lnsso e Giovan
ni Galirieli. 

Un capolavoro 
polifonico 

Del primo. il grande maestro 
fiammingo attivo Iungamente 
anche in Italia (e particolar-
mente a Milan") a cavallo tra 
il XV p il XVI sec, il calalogo 
dell'Amadeo ri presents la <lfi.«-
xa Hercnlp.% Dux Ferrariae (tin 
microsolco AVRS 5008) nella 
esectizione del Kammcrchor e 
del cnmplc«o Mit«ira Antinna 
di Vienna diretli da Hans Gil-
lesherzer. Nono*lanle una par-
tecipazinne deeli strnmenti che 
ritcniamo crre«iva (specie 
quando e»ii *i limitano a nn 
puro e sempliT raddoppio del
le voci corali). il disro per-
metle di ammirare in tutla la 
sna grandiosita nno dei capola
vori della polifonia qtiatlroccn-
tesca, f nil In dell'incegno di nn 
mnsirista che va considerato ro-
me uno dei protagonisli della 
musica europea accanto a qnelli 
pin noti e popolari dei secoli 
posteriori. 

Di Orlando La*«o la medesi-
ma casa ri off re due mrsse 
(Rriranfitril'nltrrn e In die tri-
httlatinni*) nc||>*eciizinnr dei 
Madrisalisti di Praza diretli da 
MirnsJar Venlioda (nn microsol
co AVRS ^0.16). I^ii«o fn mn*i-
cifla midliforme e zeniale del
la seconda meta del secolo XVI. 
che porto alia polifonia sacra e 
profana il contribnlo di nn me-
stiere d'eccezione e di nn'inven-

liva sempre assai clevala, come 
dimostniuo qiicslt* ilue hello 
messe serine iispi'lii\anii-titc per 
duppio euro (olln vnei) e per 
euro a cimpie voci. 

Ben diverso lo stile di Gio
vanni Gabrieli: del musicista ve-
ueziano un ler/.o disco dell'Ama
deo conliene doilici tra pe/.zi co
rali e strumentali tratti dalle Sa-
crar Sympluiniae del 1597. F.se-
guili dal Kammerclior e dal 
Trompcterchor di Vienna ili-
relti da Hans Gillesberger con 
Anton Heiller all'organo, que
st! brani (AVRS 6231) servono 
a far conoscere un pcrsonag-
gio chiave dcll'evoltizione mu
sicale alle soglie del harncco. 
Attivo a Venezia tra '500 e 
'600, Giovanni Gabrieli con le 
sue composizioni vocal i-stru-
mentali ere6 nno stile nuovo, 
piu mobile, colorito, e ritmira-
mente vario rispetto alia tradi-
zione precedente. diventando 
nn po' il caposlipite di tiilta 
un'evoluzione musicale che in-
teressn non solo I'lialin ma 
anche i Paesi nordici. t quali 
a Gabrieli e a Venezia guar-
darono a lungo rnmi- al piu 
imporlante centro di civilta 
musicale del Rinascimento. 

Michelantieli 
<( ricostruito » 

Con un sallo di circa due se
coli segnaliamn in fine breve-
menle un disco contenente il 
Concerto in si bemolle K 450 
per pianoforte e orchestra di 
Mozart e la Sonata n. 3 op. 2 
di Beethoven per pianoforte 
nell'esecnzione di Arluro Be-
nedelti Michelangeli (tin mi
crosolco Voce del Padrone 
QALP 10108). I fedelissimi del 
pianista bresciano ritroveran-
no in questo disco il loro idolo 
ormai fatto oggetto di <r rico-
struzioni tecniclie D, sempre 
impeecabile, sempre forbit o ed 
elegante specie nell'eseruzione 
della famosa pagina mozartia-
na, per la quale e ben coadin-
vato da Ettore Gracis a capo 
dell' Orchestra dei Pomeriggi 
Musicali. 

g. m. 

Hedy Lamarr 

cita i grandi 

magazzini 
LOS ANGELES. 16. 

Hedy Lamarr ha chiesto cin
que milioni di dollari di risar-
cimento danni a un grande ma-
gazzino di Los Angeles. L'attri. 
ce. come e noto, era stata ac-
cusata di aver rubato degli og-
getti del negozio ed era stata 
arrestata: il giudice pero l'ha 
assolta. e ora Hedy Lamarr 
chiede questo rilevante inden-
nizzo per le calunnie e per le 
umiliazioni sofferte in seguilo 
all'arresto. 

¥W"S— 
controcanale 

Orgia di interviste 
Numero di routine, nel com-

plesso, quello di TV7 trasmes-
so ieri sera. E' in queste oc-
casioni che gli approdi positi-
vi e i limiti del setiimanale 
televisivo vengono fuori con 
maggiore evidenza. Ieri sera. 
ad esempio, cid che ci ha col-
pito in particolare e stata la 
sovrabbondanza di interviste, 
— una vera e propria orgia, di-
remmo — che ha caratterizzaio 
tutti i servizi. Secondo noi, quel
lo del rapporto tra la documen-
tazione diretta della realta, at-
traverso le immagini e la € sco-
perta » dal vivo delle situazio-
ni, e la riflessione sulla real
ta. attraverso le interviste de
gli € esperti > soprattutto, e un 
problema che TV7 si trova di-
nanzi e non sempre riesce a 
risolvere. Tutto sommato, e la 
via piii facile quella di traitare 
una questione o di documenta-
re una realta semplicementc 
attraverso un panorama di opi-
nioni: ma I'effetto, non si pun 
negarlo, & monotono e i servizi 
perdono di efficacia. Cost, ad 
esempio. il servizio di Ron'! 
sui Monti di Pictd c sullc spe-
culazioni che attorno ad essi 
fioriscono sarebbe certo stato 
piu mordente se, oltre a for-
nirci dati e informazioni e an
che indicazioni utili attraverso 
le opinioni di dirigenti c ma-
gislrati c funzionari, avesse 
tentato di offrirci qualche scor
ch della realta dal vivo, non 
saltanto facendoci assistere di-
rettamente alle operazioni che 
avrengono in un Monte e ad 
un'asta. ma anche cercando di 
cogliere qualche « caso ». 

Sappiamo bene die ottenere 
questo non e facile: occorrono 
tempo, pazienza e molti mezzi 
a disposizione.. Ma quando il 
tenia non e tale da richiedere 
una immediata trattazione. sa
rebbe possibile, crediamo, ten-
tare di piii, magari utilizzando 
anche I'esperienza di trasmis-
sioni come Specchio segrcto 
(ma, in questo caso, in moda 
assolutamentc funzionale). Ab-
biamo Vimpressione. invece. 
che questo non si tenia nemme-
no quando I'impresa non si pre-
senterebbe poi cosi ardua: nel 
caso del servizio su Sambiase, 
ad esempio, sarebbe stato pro
prio cost difficile registrare 

dal vivo una di quelle spara-
torie che nel paese, sembra, $i 
verificano quasi ogni notte? 

Perfino in una inchiesta come 
quella di Piero Casucci sugli 
incidents stradali (che a noi, 
peraltro, e sembrata il * pez-
zo » piii vivace, secco c diretto 
dell'intiero numero) sarebbe 
stato possibile fare di piu: sul
la questione del sonno, credia
mo, si sarebbe potuto discute-
re con maggiore efficacia se il 
parere degli c esperfi > fosse 
seguito ad una sequenza docu-
mentaria, * girata > da Casuc
ci, di notte, presso una stazio-
ne di servizio sull'autostrada. 
Certc cose che ci sono state 
raccontate, avremmo potuto co-
statarle con i nostri occhi, no? 
Insomma, quel che chiediamo i 
una maggiore attenzione alia 
cronaca: elemento primario, 
che non pud essere inticramen-
tc sostituito dalla informazione 
indiretta. 

Naturalmente, il discorso i 
diverso quando si tratta di 
« pezzi > come quello di Cam-
panclla sull'Intcrpol: qui. sa
rebbe stato dawero impossibl-
le andare oltre le interviste. 
Qui. piuttosto, il taglio del ser
vizio avrebbe potuto essere vi-
vacizzato da un montaggio po-
Icmica delle opinioni. da doman-
de piii « provocatorie », che mi-
rasscro a stabilire, per esem
pio. un piii diretto confronto tra 
la polizia del uostro Paese e 
quelle straniere. Ma sappiamo 
che attorno a certi argomenti. 
in TV, la «caute la» e d'ob-
bligo. 

Maltissime interviste, e mol-
ft.ssimt t'olfi Jamosi, anche nel
la carrispandenza di Anteprima 
dn Cannes. E' stato un servi-
zio-mosaico, nel corso del quale 
si e parlato un po' di tutto, 
accennando un discorso critlco 
sui gusti del pubblico e non 
disdegnando la mondanitd. Nel 
complcsso. H clima del Festi
val, crediamo, ci e stato resti-
tuito con una certa fedelta. 
Avremmo gradito, pero, un to
no un tantino piii ironico c di-
staccato. specie in certi mo
ment! (come nell'intervista a 
Sofia Loren. ad esempio): in 
definitiva, anche il tono dei ser
vizi pud servire come strumen-
to di demistificazione. 

g. e. 

programmi 
TELEVISIONE 1" 

8,30 
17,30 
17,45 

18,45 

19,25 
19.45 

20,30 
21,00 

22,45 
23,00 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomeriggio 
LA TV DEI RAGAZZI: a) c E' vero che...? »; b) dal Veta-
dromo Olimpico in Roma: «Campioni di domani» 
IL NUOTO a cura di Bruno Beneck - Prima puntata: «In
vito al nuoto > 
CHI E' GESU' a cura di Padre Mariano 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac • Segnale orarlo - Cro-
nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno - Pre
vision! del tempo 
TELEGIORNALE della sera • Caroselio 
LO SCERIFFO Dl FERRO (film), regia di Sidney Salkow. 
con Sterling Hayden, Costance Fird. John Dehner 
L'APPRODO - ARTI diretto da Attilio Bertolucci 
TELEGIORNALE delta notte 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT • setiimanale sportivo 
22,00 VETRINA Dl UN DISCO PER L'ESTATE 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore 7, 8, 10, 
12, 13, 15, 17, 20. 23; 6,35: Cor
so di lingua inglese; 7,30: Mu
siche del mattino; 7,45: Accad-
de una mattina; 8,30: 0 nostro 
buongiorno; 8,45: Interradio; 
9,05: Elda Lanza, 1 nostri spic-
cioli; 9,10: Fogli d'album; 9,40: 
Alimenti e raggi gamma; 9,45: 
Canzoni. canzoni; 10,05: Anto-
logia operistica; 10,30: La Ra
dio per le Scuole; 11: Cronaca 
minima; 11,15: Grandi pianisti; 
11,45: Un disco per Testate; 
12,05: Gli amici delle 12; 12.20: 
Arlecchino; 12,50: Zig - Zag; 
12,55: Chi vuol esser lieto...; 
13,15: Carillon; 13,18: Punto e 
virgola; 13,55: Giorno per gior
no; 15,15: La ronda delle arti; 
15,3t: Un quarto d*ora di no-
vita; 15,45: Quadrante econo-
mico; H: Programma per i ra-
gazzi: 16,30: Corriere del di
sco; 17,25: Carabba un editore 
nel tempo: It/45: Sui nostri mer-
cati; 18,50: Scienza e tecnica; 
19,10: La voce dei lavoratori; 
19,30: Motivi in giostra; 19^3: 
Una canzone al giorno; 20,20: 
Applausi a...; 20,25: Boubouro-
che. di Georges Courteline; 
21,15: I menestrelli della can
zone; 21^0: Le orchestra e i 
cori della Radiotelevisione ita-
liana. 

SECONDO 
GiornaJe radio, ore 8^0, 9^0, 

10,30, 11^0, 12,15, 13^0, 14^0, 
15,30, H^0, 17^0, 18^0, 19^0, 

21,30, 22^0; 7^0: Benvenuto in 

Italia; 8: Musiche del mattino: 
8,25: Buon viaggio; 8^5: Con
certino; 9,35: II giornale del 
varieta; 10^35: Le nuove can
zoni italiane; 11: D mondo di 
lei; 11,25: 11 brillante; 1L35: II 
moscone; 11,40: Per sola or
chestra; 12: Oggi in musica * 
13: L'appuntamento delle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Cock
tail musicale; 15: Un disco per 
Testate; 15,15: Girandola di can
zoni; 15,35: Concerto in minia-
tura; 16: Rapsodia; 16,35: L'in-
ventore delle curiosita; 16^5: 
Programma per i ragazzi; 17^5: 
Buon viaggio; 1745: Non tutto 
ma di tutto; 17,45: RadiosaJotto; 
18,25: Sui nostri mercati; 18,35: 
Classe unica; 18,50: I vostri pre
fer iU; 19,23: Zig - Zag; 19^0: 
Punto e virgola: 28: Mike Bon
giomo presenta: Attenti al rit-
mo; 21: New York '66, rassa-
gna della musica Ieggera ama-
ricana; 21,40: Musica nella aa-
ra; 22,15: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18^0: La Rassegna: Cinema: 

1M5: Yori Aki Matsudah-a; 
1845: Ritratto di Vilfredo Pa-
reto; 19,15: Panorama delle 
idee; 19,30: Concerto dl ogni 
sera; 20,30: Rivista delle rivi-
ste; 20,44: Jobann Sebastian 
Bach; 21: I) Giornale del Terzo; 
21,20: Interpreti a confronto: 
21^0: Inchiesta sulTeducazJane 
musicale in Italia; 22^0: Musi
che di B. Bartok; 22,45: Orsa 
minore. Testimoni e interpreti 
del nostro tempo. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagemfon 
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Anquetil Gimondi Adorni Motta De Rosso Zilioli Passuello Taccone 

Ba I ma mi on Bitossi Mugnanini e Maurer sono g/i tiominf cfef pronosf ico 

La planimelria e il grafico altimetrico del Giro d'ltalia: la corsa rosa partira domani da 
Montecarlo • t i concludera a Trieste dopo 23 giorni (22 tappe e una glornata di riposo a Parma) 

BINPA ASSICURA: 

« Percorso 
indovinato » 

Dal noitro inviato 
MONTECARLO, 16. 

L'antivigilia del quarantanove-
simo Giro d'ltalia trascorre len-
ta e un po' monotona. E' la clas-
sica giornata di calma che pre
cede i grandi scontri. In un cer-
to senso noi siamo gli avampo-
sti delle truppe in arrivo e do-
mani ci bastera vedere i corri. 
dori con le loro biciclette lucenti 
per entrare nel clima della bat-
taglia. Concediamoci. dunque, 
queste ore d'attesa in un paesag-
gio che alcuni dicono fiabesco e 
altri deflniscono esotico forse per
che fra le meraviglie del piccolo 
Stato. su un tratto incantevole 
della costa. e'e un giardino dove 
crescono piante dai colori sma-
glianti, piante esoticbe, appunto: 
agavi, aloe, opunzie, cactus ed 
euforbie, come informa una gui-
da che si rivolge ai turisti gia 
numerosi. Scusate se divaghiamo. 
ma qui l'occhio vuole la sua par
te. e poi non siamo ancora presi 
dalla febbre del «Giro>. Lo sa-
remo presto, comunque. 

Perche il Giro parte da Monte. 
carlo? Per rendere omaggio al 
centenario del Principato di Mo
naco? La ragione ufflciale e que-
sta. perd sapcte che Vincenzo Tor-
riani, il comandante in capo della 
< Carovana rosa >, non fa niente 
per niente. < Cost laroent qui 
fait la guerre >. e Torriani ab-
bandona Milano (dove l'ultimo 
a w i o risale al 1962) e si rivolge 
a Napoli, Bolzano. San Marino e 
Montecarlo, le localita disposte 
a sborsare il dovuto. Tutto rego-
lare, intendiamoci: e la _-prassi 
del cjclismo moderno, o se volete 
dello sport-spettacolo. dello sport. 
industria. 

Partiremo doman l'altro da 
Montecarlo e ne avremo per 22 
giorni. anzi 23 con il riposo di 
Parma. La conclusione e Hssata 
a Trieste per il 9 giugno dove 
tutti i cento iscritti vorrebbero 
arrivare. ma e scontato che pa-
recchi cederanno strada facendo. 
I cento iscritti appartengono a 
10 squadre di cui 8 italiane. una 
francese e una bclga- Le forze 
in campo. in ordine alfabctico. 
socio le seguenti: 

i e squadre 
partecipanti 

BIANCHI: Poggiali. Zandcgu, 
Preziosi. Mealli, Imerio. Massi-
gnan. Enrico Massignan. Bailetti. 
Negro. Maino. Miele. 

FTLOTEX: Bitossi. Carlesi. 
Maurer. Mugnaini. Ballini. Chia-
rini. Ugo Colombo. Giuseppe 
Grassi. Lenzi. Mannucci. 

FORD: Anquetil. Stablinski. No
vak, Milesi. Graczyk. Thiehn. 

. Imcnez. Denson. Lute. Hugens. 
LEGNANO: Passuello. Bodrero. 

Schiavon. Bugini. Casalini. Cen. 
tomo. Macchi. Manza. Sambi. Vi-
centini. 

MATNETTI: Fontona. Fontana. 
LorenzL Comale. Destro. Fansa-
to. Bonso, Basso. Lievore, Cam-
pa gnari. 

MANN: Huysmans. Boonen. 
Boons. Deferm, Houbrechts, 
Messelis, Nolmans. Pauwels, Van-
nitsen. 

MOLTENI: Motta. Dancelli. De 
Rosso. AlUg, Fezzardi. Ambro-

So Colombo. Fomoni, Scandelli, 
ngeli, Anni. 
SALVARANI: Adorni. Gimon. 

dj. Durante, Armani. Miniert, 
Fantinato. Pambianco. Partesotti. 
Pesenti, RonchinL 

SANSON: Zilioli. Balmamion, 
Marcoli. Chiappano. Bariviera. 
ffcrretti. Sartore, Boni, Cucchiet-
« . Da Dalt, 

VITTADELLO: Battistini, Tac
cone, Vigna, Renzo Ballan, Por-
talupi, Andreoli. Polidori. Otta-
viani, Pifleri. Knapp. 

Lo schieramento non e quello 
Tour de France, e tuttavia basta 
la presenza di Jacques Anquetil 
a dare tono e interesse alia sfida. 
I bclgi non sono un gran che, 
diciamolo pure: altra musica se 
Torriani avesse potuto mgaggia-
re i Merckx. i Van Looy. i Van 
Springel. i Sels. i Planckaert e 
i Godefroot. Ad ogni modo la 
pattugh'a di Brik Schotte qualcosa 
arrafTera: Huysmans, per esenv 
pio, e un elemento che merita 
una discreta considerazione. 

/ magglori 

INTER: PIU' CHE MERITA TO LO SCUDETTO 

Chi accompagnera in serie B 
Catania e Varese? 

Gunter Hoffman 
primo a Lodz 

Domani sera 
Brandi-Quator 

. . • * * « * - ' . . 

&* «%* 

favoriti 
Stamane. prima di lasciare Mi. 

lano, siamo stati al numero 1 
di via Uvara. Abbiamo preso il 
cafle con Alfredo Binda. perso-
naggio troppo noto per dover es-
sere illustrato. Lo scopo della 
visita era chiaro: volevamo dal-
1'antico campione tre giudizi, uno 
sul percorso. l'altro sugli uomini 
e un altro ancora sullc invidie 
pacsane che a giudizio di molti 
rischiano di ofTrire il Giro ad 
Anquetil su un piatto d'argento-
E Binda. voce autorevole. ci ha 
soddisfatti. 

Percorso indovinato — dice. E 
aggiunge: e giusto non aver esa-
gerato con le cronometro: una 
ci sta bene, due sarebbero trap-
pe. o meglio javorirebbero ecces-
sivamenie lo specialista Anquetil. 
E con la premessa che una gara 
a tappa si pud vincere o perdere 
in qualsiasi punto, vuoi in salita, 
vuoi in pianura o in discesa. dia-
mo pure un'occhiata al tracciato. 
Dicono che Monesi, traguardo 
della seconda tappa a quota 
1310, dard il primo scossone alia 
classifica. ma ci credo poco. Ro. 
betta. insomma- Pcnso, intece. 
che Varrampicata di Rocca di 
Cambio (setUma tappa) lascerd. i 
scpni- E anche Varrivo di Cam-
pobasso pud offrire lo spunto ad 
un campione. E dopo tre tappe 
nservate ai velocisti che a Giu-
lianova, Cesenatico e Reggio 
Emilia troveranno pane per i loro 
denti. ecco la cronometro di Par
ma. Quanto pud guadagnare An-
quetU. su Gimondi e Adorni in 
una prova di 46 chilometri? Cir
ca un minuto se nei giorni pre-
ccdenti non 6 stato messo alia 
frusta. Perche se fosse provato 
dalla fatica, potrebbe anche per
dere... >. 

Possibile? Anquetil e lo specia. 
hsta. il supermann delle gare a 
cronometro... — msistiamo. 

< D'accordo. ma una gara con-
tro JI tempo inserita in una corsa 
a tappe assume un aspetto par-
ticolare. E poi nessuno d imbat-
Ubile: questo rale per tutti. an
che per il signor Anquetil. un 
fior di campione, un fuoriclasse. 
E procediamo. II GIOTTJO seguente 
alia cronometro sara dedicato al 
riposo, quwdi U Giro entrera 
neUa fase cruciale. Ci la Parma-
Arona col Mottarone e non escla-
do che a questo punto il volto 
della classifica sia gia definitrco. 
Ma probabilmente saramto le 
tappe seguenti. e soprattutto il 
Tappone Dciomitico da Moena a 
BeUuno, a decidere U Giro. L'ho 
detto e lo ripeto: e un tracciato 
indovinato. degno di una grande 
competizione .̂ 

E adesso fuorl t nomi del suoi 
favoriti. Vuole darci una fra-
duatoria con punteggi. diciamo 
immaginari. da 50 a 100? 

Bene- Assegno 100 punti. 100 
frobabmtd su 100 di vincen fl 

giro, ad Anquetil, Gimondi « 
Adorni; 90 a Motta; 80 a De Ros. 
so; 70 a Zilioli e Passuello; 60 
a Balmamion; 50 a Bitossi e Tac
cone; 40 a Mugnaini e Maurer >. 

Ma gli italiani, correndo uno 
contro l'altro. non favoriranno 
Anquetil? Sembra che sia in gio-
co l'onore e la Patria, si vorreb-
be a tutti i costi far perdere il 
francese. si chiede un patto di 
alleanza fra i nostri... 

« Mi arrabbio quando sento di-
scorsi del genere. Che razza di 
nazionalismo e questo? A parte il 
fatto che il regolamento non per-
mette intese fra corridori appar-
tenenti a squadre diverse, io mi 
chiedo cosa sarebbe successo se 
tutti, dico tutti i partecipanti alia 
Parigi-Roubaix. si fossero cooliz. 
zati contro Gimondi. E' solo un 
esempio. E poi e logico che Gi
mondi sia avversario di Motta 
e viceversa: ognuno deve difen-
dere gli interessi della marca che 
lo stipendia. 1 giornali che in-
fluenzano lo sportivo della stra
da con la crociata anti-Anquetil 
commetlono un grave errore: vo-
gliamo gli stranieri per dar lu. 
stro alia nostra manifestazione 
e dobbiamo accettare con dignitd 
un loro evenluale successo. Una 
coalizione sarebbe possibile e giu-
sta solo se il Giro si disputasse 
con formazioni nazionali rappre-
sentanti i diversi paesi. come av-
veniva al Tour de France al
cuni anni fa ». 

Comunque un consiglio ai no
stri per battere Anquetil lo pu6 
dare.„ 

cGIt italiani dovranno sfrutta-
re tutte le occasioni favorcvoli se 
vogliono cogliere in /alio il fran
cese. Anquetil avra certamente 
i suoi momenti di debolezza: e 
un grande campione. ma non i 
piu giocane. e poi. come ho det. 
to. nessuno e imbattibile. Guai 
se i nostri scendono in campo con 
lo spauracchio di Anquetil— »• 

Grazie a Binda per le confiden-
ze che apprezziamo e condivi-
diamo e per le dichiarazioni che 
rilascera all'Unita nel corso del 
Giro. La bella. affascinante av-
ventura sta per cominciare. Sia
mo un po' t u t t i emozionati. E il 
richiamo di un Giro ad alto livel-
lo che pud far rinascere le anti-
che passioni per il vecchio e sem-
pre giovane sport della bicicletta. 

Gino Sala 

'M+ 

Dal nostro inviato 
16 

Ijgr V 

Domani sera sul ring del Tea-
tro Politeama di Arezzo Piero 
Brandi cerchera di conquistare il 
titolo europeo dei superleggeri In-
con trando il detentore Willy Qua-
tor. II tedesco Quator e un an-
ziano del ring ma ancora in gam-
ba, ha conquistato il titolo euro
peo battendo lo spagnolo Sombri-
ta, lo stesso che sconfisse il no
stro Lopopolo. Per Brandi e una 
occasione cforo e I'aretino conscio 
dell' importanza che ha questo 
match per la sua camera si e 
preparato con meticolosita avendo 
come sparring Don Johnson II ne
gro americano preferito anche da 
Mazzinghi come alienator*. Nella 
foto: PIERO BRANDI. 

Trapaltoni al Napoli 
B Traspedini al Manfovo 

La campagna acquisti e ces-
sioni ancora non aperta ufficial-
mente e gia in pieno sviluppo. 
Ieri si sono incontrati il presi-
dente del Napoli Fiore e il pre-
sidente del Milan Carraro sem-

Muore un pugile 
dopo un k.o.t. 

OAXACA. 16. — Ferando Blan
co uno degli « sparring partners > 
piu assiduj del campione del 
mondo def pesi piuma. Vicente 
Saldi\-ar e morto a Oaxaca nel 
Messico in seguito aHe lesioni ri-
portate in un combattimento ef-
fettuato sabato scorso. Blanco 
era stato battuto per K.O.T. alia 
quinta ripresa da Julio Guerre
ro. svenendo nel proprio angolo 
dopo che larbitro aveva deciso 
di •ospendara il oombattinMOlo. 

bra per trattarc la ccssionc alia 
squadra partenopca di Tranatto-
ni. Da Milano si e appreso che 
llntcr ha gia concluso la trat-
tativa per Vinicio. la squadra 
nerazzurra cederebbe il centra-
vanti Gori in prestito e qualche 
decina di milioni. La Juve si sta 
interessando ail'acquisto di Do-
menghini mentre avrebbe gia de
ciso di cedere Traspedini al Man-
tova. II giocatore piu richiesto 
per ora e il granata Meroni: Na
poli, Jme e Milan avrebbero gia 
avanzato delle proposte. 

Altri giocatori in via di trasfe-
rimento dovTebbero essere Mor-
rone. Peiro e Bianchi. Queste le 
voci che circolano negli ambien-
ti calcistici. Bisognera attendere 
1'apertura del mercato calcistico 
per avere delle conferme. Sta di 
fatto per6 che le varie societa 
calcirtiche si stanno da tempo 
muovendo e molti sono i «con-
trtttia fia sUpulatL 

LODZE 
La settima tappa della Corsa 

della Pace vinta dal tedesco Hoff
mann sul francese Leduc e stata 
caratterizzata da un serio at-
tacco del sovietico Dochljakov 
alia maglia gialla: fuggito con 
altri sei uomini, il sovietico e 
riuscito a sopravanzare Guyot a 
meta corsa: ma poi la reazione 
del francese e degli italiani ha 
in parte frustrato il tentativo 
protrattosi per oltre 100 km. Cosp 
Guyot consurva la maglia gialla: 
ma il sovietico Dochljakov e riu
scito ad awicinarsi al francese 
in classifica generale portandosi 
a soli 1*04", mentre il polacco 
Kudra e salito al terzo posto. 

Gli italiani sono stati invece i 
maggiori protagonisti dell'inse-
guimento al gruppetto dei primi 
sette; e sebbene non abbiano ot-
tenuto risultati concreti in clas
sifica, dato che per forza di cose 
hanno dovuto collaborare con il 
francese Guyot, merita di essere 
sottolineato il loro orgoglio. Cio 
vale per Guerra, Benfatto, Al-
bonetto e Dalla Bona, mentre 
Lonardi e soprattutto Gallazzi 
sono arrivati attardati perche an
cora dolor ant i. 

Ma passiamo alia corsa. Dia-
mo l'arrivederci anche a Kato
wice, una delle piu belle citta 
dell'ospitale terra di Polonia: e 
via per la settima tappa sotto 
un sole che brucia come a lu-
glio. Ciononostante non manca 
la voglia di combattere: dopo 
una trentina di chilometri la 
corsa e frazionata in due gruppi. 
Davanti ci sono italiani, polac-
chi, sovietici e la maglia gialla 
Guyot. Dietro ad un paio di 
cento metri il secondo gruppo. 
E' una promessa di battaglia? 

Si. perche poco dopo dal gruppo 
dl testa si staccano il polacco 
Magiera. lo jugoslavo Skerlj. il 
belga Houben. il tedesco Hoff
man. i danesi Nielsen e Lander. 
il sovietico Dochljakov e il fran
cese Leduc. Gli otto si ridu-
cono presto a sette per una fo-
ratura che attarda il polacco 
Magiera. Ma i superstiti ce la 
mettono tutta e a Ruzniki hanno 
2'30" di vantaggio sul gruppo 
che gli italiani e il francese 
Guyot tentano di trascinare al-
l'inseguimento. 

A questo punto Guyot ha gia 
perso la maglia gialla: il nuovo 
leader e il sovietico Dochljakov. 
Ma mancano ancora 120 km. al-
1'arrivo ed e presto per dare 
spacciato il francese. Difatti il 
distacco scende a 2'15" a Ro-
domski (km. 93 dall'arrivo), ove 
lo jugoslavo Skerlj si aggiudica 
il traguardo a premi. 11 gruppo 
continua 1'inseguimento con te-
nacia sotto la spinta di Guyot 
e degli italiani: il vantaggio dei 
fuggitivi diminuisce gradata-
tnente e a Pietrokow e di 2 mi-
nuti. Nel gruppo che insegue ci 
sono Benfatto. Guerra. Dalla Bo
na e Albonetti che sembra sia 
ancora sofferente per la botta di 
ieri e sebbene abbia perso tempo 
per una foratura si batte stu-
pendamente. Lonardi e Gallazzi, 
invece. malandati. sono piu lon-
tani. NeU'uItimo tratto il vantag
gio dei primi scende ancora: al-
I'ingresso dello stadio dai sette 
si distaccano il tedesco Hoff
mann. il francese I^duc e il so
vietico Dochljakov che tagliano il 
traguardo nell'ordine. 

Gli altri quattro arrivano un 
no* distaccati: a 1*04** giunge il 
gruppo con gli italiani e la ma
glia gialla. Lonardi e Gallazzi 
arrivano staccati rispettivamente 
di 10' e 15'. 

Roberto Frosi 

L'ordine d'arrivo 
1) Gunter Hoffmann (RDT) che 

compie i 20t km. della Katowice-
Lodze in 5 or* 4'W; 7) Leduc 
(Fr) a 3 1 " ; 3) Dochljakov (Urts) 
a 4 1 " ; 4) Lander (Dan); 5) Niel
sen (Dan); «) Houben (Pol); 
7) Skerl (Jug) s.t.; t ) Vogelsang 
(RDT) a 1'41"; 9) Hava (Cec); 
10) Zielinski (Poi) s.t. 

La classifica generale 
1) Guyot (Fr ) in 2ft or« 14,4T'; 

2) Dkhliakov (URSS) a 1'4"; 3) 
Kudra (Pol) a rW; 4) O. An-
dressen (Nor) a TW; 5) Pesch«l 
(Germ. «r.) a TW; ft) Megyerdi 
(Ung.) a 4'1t"; 7) Polewiak (Pol) 
a 4'1»"; | ) va„ Este (Bel) a 
4'45"; • Zaritov (URSS) a S'3t"; 
10) Vogelsang (Germ. Or.) a 
S'Jft"; 13) Guerra (It.) a ft'11"; 
1ft) Albonetti (It.) • ft'45". 

II brivido finale non e'e stato: 
I'Inter ha vinto lo scudetto, il 
decimo della sua storia, e con-
qttistata la stella d'oro che spetta 
alia societa che ha vinto almeno 
10 campionati, con una giornata 
di anticipo sulla chiusura del 
torneo. Gli altri titolt trictilore 
VInter li ha conqui'itati net cam 
Itioiuiti VM'J W. l'Jl'J W. 192«» 3D. 
IM7 38. HWI40 (*ene che nil 
raise l'api>ellativo di « .^quadra 
del deceimale -•. appunto per la 
penodtcitd deceimale delle sue 
vittone in campionato}. 19V2 .">.'i. 
1954 55. 1962 03, 19U4 65. 

Coloro che speravano segreta-
mente in un brutto ruzzolone del
la squadra di llelenio Herrera 
contro la Lazio. e non per viala-
nimo contro i nerazzurri o perche 
misconoscevano il valore di ca-
pitan Picchi e compagni, ma 
piuttosto per mantenere viva sino 
all'ultimo turno Vincertenza sul-
I'agaiudicazione del titolo nazio-
nale — sperando naturalmente 
nella v'tttoria del Bolopna a To
rino contro la Jurentus — sono 
rimasti delttsi. 

Bisoyna dire perd che mai 
campionato e stato piu meritata-
mente guadagnato. Basta guar-
dare al ruolino di marcia del-
Vlnter per riconoscerlo: i neraz
zurri hanno avuto I'attacco piu 
prolifico (69 goals all'attivo) e la 
terza difesa del campionato (25 
rt ti incassate). Ma lo scudetto 
conquistato pud solo in parte 
I mire il disappunto degli interi-
:li per essersi fatti eliminare 
;osl banalmente della Coppa 
d'Europa dei Campioni dal Real 
Madrid. Perche con maggiore 
accortezza, nessuno ce lo toglie 
dalla testa, Vlnter avrebbe po
tuto festeggiare I'accoppiata di 
campione d'ltalia e d'Europa con 
la prospettiva di rivincere per la 
terza volta la Coppa Interconti-
nentale gia conquistato nel 1964 
e nel 1965. 

Ma cosa fatta capo )ia... e 
e visto domenica. al termine 
dell'incontro, la gioia colla quale 
i tijosi del club mdanese hanno 
festeggiato i propri campioni met-
tendone addirittura in pericolo 
Vincolumita fisica con abbracci 
un tantino troppo calorosi che 
miravano alia conquista di un 
brandello delle maglte sociali. 

Alia lunga. dunque, Vlnter si 
e confermata la squadra italiana 
in possesso del «fondo > neces-
sario per affermarsi in un tor
neo estenuante com'e quello no-
strano. 

Al Bologna stanco e rassegnato 
combattente a Torino contro una 
Juventus piu pasticciona e invo-
luta del solito — sembrava la 
Juve delle prime partite del tor
neo quella vista domenica al Co-
munale, irritante per il suo gio-

MORRONE « sta/o squaliflcato per una giornata 
dl Coppa Italia fra la Florentlna e II Catanzaro 

e non potra partecipare giovedl alia finale 

co caparbiamenie orizzontale e 
al piccolo trotto — rimane la 
soddisfazwne del secondo posto. 
Un rtguardo prestiptoso se si 
pensa al rilmo col quale i petro-
mani iniziarono il campionato. 
Si deve riconoscere a Carniglia 
il mento di aver saputo dare un 
carattere ai rossoblu il cui girone 
di ritorno e stato addirittura mi-
gliore di quello dell'Inter. 

ldentico apprezzamento merita 
il Napoli che pur battuto a Ge-
nova da una Sampdoria dispera-
tamente. e gagliardamente. alia 
ricerca della salvezza, e stato col 
Lanerossi Vicenza la squadra ri-
velazione del torneo. 11 Napoli 
di Pesaola-Sivori punta alia terza 
posizione: dovrd perd conqui-
starsela domenica prossima gio-
cando contro i neocampioni per 
evitare che i ragazzini della 
Fiorentina glielo insidino affian-
candoglisi. A proposito dei < vio
la » bisogna dar loro atto della 
sporlivitd con la quale si sono 
battuti a Ferrara contro la Spal. 
Spiace, naturalmente, che una 
squadra simpatica come quella 
ferrarese si trovi a lottare con 
I'acqua alia gola. ma questa e 
la legge dello sport. 1 < viola > a 
Ferrara. hanno confermalo il loro 
stato di grazia tornandosene con 
la vittoria in scarsella: gli spal-
lini giocheranno il loro campio
nato negli ultitni 90' domenica in 
quel di Brescia. 

E veniamo al tema retroces-
sione, I'unico motivo ricusato a 
tenere acceso nell'ultima di cam
pionato I'interesse degli appassio-
nati del fott ball. Delia Spal ab
biamo detto. Ma nei guai ci sono 
in parecchi. A parte Catania e 
Varese gia condannati alia serie 
<B y da un paio di domeniche. a 
giocare Vultima carta per schi-
vare la retroccssione troviamo 

assieme alia Spal la Sampdoria, 
VAtalanta, il Cagliari (e perche" 
no?), il Foggia e la Lazio. 

Ovviamente e'e clu sta meno 
peuiiio della Spal e della Sampdo
ria ferine a punti 27. Per rima-
nere eventualmente nel gioco per 
questi due club e di rtyore la 
vittoria. Se vinceranno (la Samp 
va a Torino per giocare contro 
la Juve) arriverebbero a punti 
29. L'Atalanta (p. 28) affronterd 
i( Torino (p. 30): un pareggio 
porterebbe i bergamaschi a quo
ta 29. quota che potrebbe bastare 
per salvarsi, o comunque, quest'e 
certo, per giocare lo spareggio. 
La Lazio gioca invece a Firenze 
e non gli si possono concedere 
molte speranze anche se biso
gna dargli atto che a San Siro 
contro Vlnter Vundici biancaz-
zurro ha giocato in modo digni-
toso e con una puntigliosita degna 
di elogio. Altra squadra. comun
que, la Lazio. che domenica sera 
potrebbe ritrovarsi ferma a quo
ta 29. 11 Foaqia. vittorioso dome
nica still'Atalanta. va a Cagliari 
(Foggia p. 29. Cagliari p. 28): 
per i pugliesi il pareggio vorreh-
be dire la salvezza certa. il Ca
gliari si troverehbe nella situa-
zione dell'Atalanta. o a fianco 
di una Lazio sconfitta. 

Da questo discorso. che capia-
mo e piuttosto cnmplicato, per la 
varietd dalla cast.\tica. ne dl 
scende che tutto c aperto per la 
designazionc della terza squa
dra da mandare in serie * B >. 
non esclusa naturalmente la ne-
cessitd di uno spareggio. 

La domenica ha in fine visto le 
vittorie della Roma sul Cagliari 
grazie ad un'autorete di Vcscovi. 
A proposito di Roma-Cagliari bi
sogna dire che Lo Bello ha con 
eccessiva leggerezza annullato un 
goal al Cagliari per un * diafano » 

fuorigioco di posizione del ter-
zino Martiradonna. A Catania 
dove il Torino stava vmcendo 
per 2 0 la folia esacerbata per 
lo scadente campionato della sua 
squadra ha fatto ricorso alia 
maniera forte tempestando di 
ciottoli giocatori e arbitro: non 
e'e alcun dubbio che la partita 
verrd assegnata al Torino che 
con quei due punti si tira fuori 
dal marasma del fondo classifi
ca. Vinicio ha fatto il suo soldo 
goal (ormai i goal di Vinicio sono 
un < luogo comune > domenicale) 
sufficiente per battere un Milan 
leggermente in ascesa; il Varest 
ha chiuso in « bcllezza » con la 
vittoria sul Brescia, squadra que
sta che ha disputato un onore-
vole campionato. 

11 campionato avra una paren-
tesi nel corso della settimana. A 
Roma, giovedl. si disputcra la fi
nale della Coppa Italia tra la 
Fiorentina e il Catanzaro. 1 vio
la dovrannn fare a meno di Mor-
rone squalificato dalla Lega per-
clic « rpcidivo in proteste nei con-
fronti degli uffiaali di gara >. 

p. S. 

Agrati - Garelli: 
un veicolo 
"Tutto Risparmio" 

\ 

si 
JO 

"Automatic" 
"M 3" 
I piu valid! mczzi di lavoro e di svago. 
"Capri 50 cc." 
II piu dotato tra gli scooters 
senza patente. 

Solidita, efficienza e contort, 
massima economia e sicurezza 
nei longhi chilometraggi 

5000 punti di vendita e assistenza 

Classifica a squadre 
1) URSS in 71 are 5 T M " ; T) 

Palonla a 3*53"; 3} Garmanla 
Or. a «'3$"; 4) Francla a r$3" ; 
5) Unfharla a « 7 " ; • ) Italia a 
1WT| I I ) Balflla a in#". 

agnii Gruppo Industriale Agrati-Girelli 
La maggiore esperienza nel settore dei motocicli 

Ora legale: 
le partite 
alle 16,30 

MILANO. 16. — La I-cpa Na-
zmnale Calcio ha comunicato che 
le partite dei campionati di se
rio € A » e < B > di domenica 
prossima cominceranno alle 16.30. 
I.a decision? e stata prcsa in se 
guito all'entrata in vigore del-
Torn leRale. 
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PAG. 11 / ech i e notizie 
Presentati da professori e studenti al Parlamento e a I Paese 

Schiaccianti documenti nel testo 
del 4ibro bianco* sull'Universita 
Quella finora pubblicata e solo una prima parte alia quale seguira uno studio sul malcostume 

accademico e amministrativo delPAteneo romano 
Oltre cento testimonialize o di-

ctiiarazioni firmate, un importante 
carteggio ufficiale fra oruppi di 
professori universitari e Vex ret-
tore Ugo Papi, facsimile di vo-
lantini e di manifesti distribuiti 
nell'Atcneo romano, drammatici rac-
conli e cronache riferiti da prota-
gonisti e testimoni diretti, e una 
ampia documentazione fotografica 
costituiscono una prima raccolta — 
trenta pagine — di documenti per 
1/ «libra bianco» sidle gravi vio-
lenze fasciste che per anni si sono 
ripetute nella Universita di Roma 
e che sonn culminate con la tragica 
morte dello studente Paolo Rossi. 

Questa prima documentazione che 
e" stata presentata ieri al Parla-

• niento, e solo una parte del «li
bra bianco » c si riferisce soprat-
tutto alio vianifestazioni di violen-
za, ollraggin. apologia di fascismo, 
vilipendio dello istituzioni democra
tiche avvenute negli ultimi anni. 
dal I960 in poi. 

Presenlando alia stampa questa 
documentazione, i compilatori del 
€ libro bianco» hanno sottolineato 
il fatto die essa non dene consi-
derarsi compleia e che solo la ne-
cessita di raccogliere in breve tem
po un primo stralcio di notizie da 
presentare in Parlamento ha rin-
viato la definitiva edizione. «Una 
pesante documentazione sullo stato 
di cose regnante nell'Ateneo roma
no, la quale individua le radici piu 
profonde di un malcostume acca
demico, che ha avuto nelle violenze 
fasciste le sue manifestazioni pin 
palesi, sard presentata tra breve 
al Parlamento e all'opinione pub-
blica — a detlo nella prefazione 
a queste prime documentazioni. — 
Essa servird a far meglio compren-
derc quali sono le forze. i gruppi, 
le ragioni profonde, anche econo-
miche, che favoriscono queste ma
nifestazioni di cui I'Universita di 
Roma e stata fino ad oggi vit-
tima ». 

Responsabilitd 
del reftore 

Alia conferenza nella quale questo 
primo stralcio del «libro bianco» 
e stato consegnato alia stampa, era-
no present! i professori e gli stu
denti che nc hanno curato la com-
pilazione: in particolare f docenti 
universitari Guido Calogero, Wal
ter Uinni. Sylos Labini, Aurelio 
Roncaglia. Eltore Biocca. Nora Fe-
derici, Aldo Visalberghi, Piero Lu-
gli. Tullio De Mauro. Marcello Ci-
ni. Cesare Chiarotti. Tutti gli in-
tervenuti hanno sottolineato il com-
pleto assenteismo delle massime au
torita accademiche — in primis 
Vex • rettore Ugo Papi — che ha 
permesso il perpetrarsi e il rinfor-
zarsi degli episodi di teppismo e 
di fascismo e la continua intimi-
dazione di cni sono stati fatti og-
getto per tanti anni professori e 
studenti democratici. 

Del resto — ha tenuto a pre-
cisare il professor Binni — basta 
una frase per qualificare Vatteg-
giamento del rettore e la sua soli-
darietd con gli elementi antidemo-
cratici; c una dichiarazione che 
egli stesso ha rilasciato ai gior-
nali e che chiarisce la sua posi-
rione. profondamente incostituzio-
nale: < lo mi sono sempre costante-
viente oppostn all'inserimento di ele
menti di sinistra nella Universita 
— c la dichiarazione di Papi ripor-
tata ncl " libro bianco " — perche" 
questa era la mia precisa respon
sabilitd come capo di una Univer
sita di Stato ». 

L'attcggiamento del rettore & an-
cora documentato proprio all'inizio 
del « libro bianco », che prende Vav-
rio dall'inizio dell'anno accademico 
1960-61. 

Fu allora che le aggressioni as-
mnsero una forma organizzata e 
politicamcnte ben precisa. Dalla fi
ne di nocembre ai primi di di-
cembre, i fascisti del FUANCa-
ravella scatenarono in quelVanno 
una serie di violenze nei riguardi 
dei rappresentanti delle associa
zioni democratiche. in seauito a una 
manifestazione sulla guerra di Al
geria. cui VUSUR1 aceva aderito. 
In quella occasione si era tenuta 
una assemblea nell'aula prima di 
Lcttere cui arevano partecipato tut-
te le associazioni tranne quella del 
VUAX c molti professori democra 
tici. Avera parlato anche Parri. in-
ierrotto e insultato da alcuni fa
scisti rimasti in aula, che arevano 
tentalo di prorocare disordmi senza 
riuscirci. AlVuscita dalla manife
stazione un gruppo di studenti de
mocratici fu assalito a calci e pu-
gni. * Appena irista Vaggressione 
— testimonia to studente Ugo Cat-
tani — i0 mi rivolgo verso il pre-
sunto commissario di polizia e lo 
invito a intervenire. ma queUo, con 
gli altri poliziottl presenti rimane 
fermo e indifferente fino alia fine 
della scena... >. 

H giorno dopo una commissione 
mista di studenti e professori si 
reca dal rettore Papi per indurlo 
ad intervenire Ecco come, in una 
sua Icttera inriata ad uno dei com
pilatori del € libro bianco >, tl pro
fessor Franco Pacini che nel '60 
era studente. rievoca la scena: « Ci 
recammo dal prof. Papi in delega-
zione. tu e il prof. Careri per i 
doccn'i, Fraiese e io per gli stu
denti. Portavamo la richiesta di 
una deploraztone esplicita dell'epi-
sodio e dt un mtervento rettorale 
presso la polizia che era interce-
nuta, praticamente mettendo sullo 
stesso piano aggrediti e aggressori. 
E fra Valtro, dopo Vaggressione. 
Franco Petronio (attualmente con-
mgliere del MSI in Campidoglio ? 
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Un gruppo di < gollardi > aggredlsce II giovane Fontana e successiva mente un altro studente. 

n.d.r.) aveva potuto indisturbato 
tenere una sorta di comizio da-
vanti all'ORUR, naturalmente in 
perfetto stile littorio... Ricordi co 
sa ci disse il Magnifico? Che lui 
deplorava evidentemente sempre la 
violenza... Quindi era inutile una 
presa di posizione esplicita. Che era 
meglio che tornassimo (ricordo le 
parole) " al sereno dei nostri stu-
di ". E in fine che, non dipendendo 
la polizia da lui, non poteva fare 
nulla in quella direzione. E ricordo 
anche se tu dicesti a Papi che 
prima o poi sarebbe potuto acca-
dere qualcosa di grave... La cosa 
che mi preme di ricordare e il 
fatto che Papi non aveva mai preso 
posizione netta e che la polizia era 
giunta al punto di permettere un 
comizio fascista dentro VUniver
sita... ». 

Oramai sicuri dt essere protetti 
dalla polizia e dalle massime auto-
rita accademiche i fascisti scate-
nano le loro aggressioni sempre 
piu gravi e organizzate. Ecco an-
cora gli esempi piu significativi 
riportati nel «libro bianco»: il 16 
viarzo del '63 vengono aggrediti gli 
studenti Raffaele Romanelli ed Er
nesto Galli: il teppista Enzo Maria 
Dantini, delle formazioni naziona-
li giovanili « Nuova Europa » ferisce 
gravemente il Romanelli, il quale 
invano chiede che la polizia, pre-
sente all'episodio intervenga. Ed & 
proprio lo stesso Dantini, uscito dal
la lista di Caravella ed entrato in 
quella di Primula Goliardica che 
pochi giorni prima della tragica 
morte di Paolo Rossi scrive minac-
ciosamente nell'articolo di fondo di 
un suo giornaletto universitario: 
« ... il nostra gruppo e costretto a 
salvaguardare gli interessi degli uni
versitari con tutti i mezzi. ncssuno 
escluso. Questo a scarico delle no-
stre future responsabilitd J>. 

Dantini, Serafino e Bruno Di 
Luia. Flavio Campo, Aliotti, Strip-
poli, non tutti studenti universitari, 
ma tutti aderenti ai movimenti di 
estrema destra e fascisti di « Cara
vella », « Avanguardia Nazionale » e 
infine anche « Primula Goliardica * 
sono i nomi che da allora in poi 
ricorrono piu spesso in queste cro
nache di violenza e di teppismo: 
sempre piu baldanzosi, sempre piu 
indisturbati. 

Xel gennaio del '64 le organiz-
zazioni fasciste occupano i locali 
dell'ORUR. espongono gagliardetti 
neri, si abbandonano a gesti of-
fensivi e perfino osceni nei riguardi 
degli studenti e dei professori: rere 
e proprie spedizioni punitive, auten-
tiche cariche di nazifascisti armati 
di pugni di ferro. di bastoni e di 
altre armi, partono dai locali del
l'ORUR. Viene gravemente ferito al 
capo e a una mano lo studente 
Andrea Saraceno. aggredito a colpi 
di martello. In occasione della ri-
correnza del 25 aprile, data in cui 
si celebrano la Resistenza e la Re-
pubblica, i fascisti intensificano »a 
loro azione: distribuiscono colanti-
ni in cui chiaramente si oltraggia-
no gli uomini che lottarono contro 
il nazismo e il fascismo, che ven
gono chiamati «banda di cialtro-
ni. rinnegati e traditori*. Chi osa 
protestare viene colpHo con una 
ferocia degna delle piu atroci azio-
ni di squadrismo: studenti e pro
fessori democratitci vengono assaliti 
e feriti davanti alia Casa dello Stu
dente. fin nell'interno delle facolta 
dove si svolgono normalmente le 
lezioni. Invano si protesta e si an-
verte il rettore. Due lettere del 
professor Lucio Lombardo Radicr, 
inviate appositamente al Rettore 
perche <apra un procedimento di-
sciplinare contro i colpevoli * di cui 
vengono chiaramente indicati i no-
mi e le az'umi. rimangono senza 
risposta. 

€Gli aggressori e i provocaton 
— si legge nel " libro bianco " — 
si sentono oramai protetti da com-
pleta immunita; gravissime sono ,e 
consegvenze psicologiche sui giova-
ni che si abbandonano alia com
pleia sfiducia nelle autorita costi-
tuite. E' sufficiente leggere la di
chiarazione di Gabriele Ranzato il 
quale, dopo aver affermato di es
sere stato aggredito a colpi di ba-
stone da parte di un gruppo fasci
sta, conclude che non presenta de-
nuncia perche completamente sfx 
duciato ». Xessuno dei colpevoli, de 
nunciato alle autoritd accademiche 
viene esemplarmente punito. 

Intanto i muri deWUniversita si 
coprono di scritte e di disegni in-
neggiantl al fascismo e al nazismo. 
Jn occasione delle elezioni ttniver-
sitarie dello stesso anno la sede 
dell'ORUR, che si trova nell'interno 

della citta universitaria in un pun-
to particolarmente frequentato — 
proprio accanto 6 la Tesoreria e 
VUfficio Postale dove si pagano le 
tasse universitarie — si riempie di 
scritte inneggianti al duce e al na
zismo: sono svastiche, « evviva al
le SS >. tnsulti irrepetibili all'indi-
rizzo dei movimenti democratici e 
dei partiti di sinistra. Alcune foto-
grafie le riproducono fedelmente nel 
«libro bianco». Nessun ordine di 
rimuoverle parte dal rettorato: la 
polizia si rifiuta di intervenire. 

tl 12 aprile 1965 un gruppo di fa
scisti aggredisce Ferruccio Parri 
che tiene una lezione nell'ambito 
del corso sugli idtimi 50 anni di 
storia italiana. Un gruppo di ben ?5 
professori fra i maggiori esponenti 
della facolta di Lettere scrive un 
rapporto al • rettore Papi. Eccone 
alcuni stralci: 

€... Al suo arrivo il sen. Parri 
veniva aggredito da elementi neo-
fascisti, fatto oggetto di invett'we 
e oltraggi e costretto, insieme con 
i suoi accompagnatori a diretta col-
luttazione con gli aggressori in di-
fesa della propria incolumita. Pill 
tardi, dopo la fine della lezione, 
alcuni elementi della stessa tenden-
za rivolgevano grossolane ingiurie 
a un professore di questa facolta, 
assumendo nei suoi confronti at-
teggiamenti di minaccia; nella stes
sa ora tre studenti liceali, venuti 
con il proprio preside ad assistere 
alia lezione del sen. Parri, venivano 
aggrediti da un numeroso gruppo 
neofascista davanti alVingresso del
la Citta universitaria e selvaggia-
mente percossi cosl da dover ricor-
rere ad immediato soccorso sanita
ria... I sottoscritti ritengono neces-
sario che le autorita accademiche 
sottopongano a procedimenti disci-
plinari gli studenti iscritti all'Uni-
versita che figurano tra i " ferma-
ti " dalla polizia in occasione degli 
episodi predetti...». Firmano la let-
tera i professori Argan. Binni, Ron
caglia, Mariotti, Gregory, Brelich, 
Donadoni. Mazzarino, Frugoni, Ro
meo, Sapegno, Visalberghi, De Fran-
covich. Gabrieh, Macchia, Morghen. 
Moscati, Pincherle, Praz, Pugliese, 
Carratelli. Puglisi, Ronca, Scudieri, 
Ruggeri e Calogero. 11 rettore Papi 
si limita a rispondere con una bre-
vissima missiva nella quale «as-
sicura di adottare i provvedimenti 
che si renderanno possibili nella 
osservanza delle disposizioni di 
legge e previa Vaccertamento delle 
responsabilitd individuali». Una ri
sposta che lascia campo libera a 
molte possibilitd, come e chiaro. 

Con la profezione 

dei poliziotti 
Per tutto il resto dell'anno ac

cademico si susseguono quindi gli 
insulti e le aggressioni agli studenti 
negri e alle studentesse che espri-
mono disapprovazione per le mani
festazioni di violenza. La protezione 
della polizia nei riguardi degli ag
gressori diventa sfacciata. Un esem-
pio per tutti. Cost testimonia Ro 
dolfo Buggiani, a proposito di una 
aggressione: « ... Cinque individui 
si diridevano t compiti: due contro 
di me, due contro il mio amico e 
uno contro una ragazza. I risul-
tati si possono facilmente immagi-
nare. Mentre tutti e tre cercavamo 
di difenderci dai pugni e dai calci 
dei teppisti che portavano all'oc-
chiello il distintiro della "Avanguar

dia Nazionale" arrivavano alcuni 
poliziotti che, invece di insegmre 
gli aggressori che intanto stavano 
scuppando, ci fermavano per accer-
tare le nostre generalita. Non ci e 
restato altro da fare che sporgere 
denuncia contro ignoti e ricorrere 
alle cure del pronto soccorso». 

Inizia Vanno accademico WfiG: in
tanto e sorto un nuovo gruppo stu-
dentesco, « Primula Goliardica J> che. 
insieme a «Caravella » e « Avan
guardia Nazionale > distribuisce ma-
nifestini aggressivi: gli attacchi so 
no diretti a tutti i partiti politici. 
Sorgono anche altre associazioni tra 
studenti con nomi strani, quale 
Kingotus e simili. A questo punto, 
questa parte del «libro bianco » si 
fa ancora piu parlicolareggiata e 
circostanziata: si sta avvicinando 
la data del 27 aprile 1966, il giorno 
in cui Vazione dei fascisti nell'Uni-
versita doveva culminare con la tra
gica morte di Paolo Rossi, aggre
dito sulla scalinata della facolta di 
Lettere. Proprio in questa facolta, 
che conta numerosi studenti e pro
fessori democratici, si intensificano 
gli assalti e il teppismo. In marzo 
un professore di Lettere, Paolo 
Spriano, tiene una conferenza sul 
tema: « La crisi del dopoguerra e 
Vavvento del fascismo ». « Durante 
la conferenza — scrive lo studente 
Vittorio Porchia — un gruppo di 50 
fascist' }aceva irruzione nella sala, 
subito disturbando la conferenza 
con insulti e con il rovesciare le 
sedie. Ci costringevano addiriltura 
ad ascoltare un loro oratore che 
incominciava a parlare rivolgendosi 
al pubblico e chiamando i presenti 
" camerati! ". In seguito, nonostan-
te fossero presenti " le forze del-
Vordine ", Vatmosfera diveniva piu 
tesa e uno di loro lanciava sputi, 
mentre un altro alzava una sedia 
per colpire uno di noi...». 

Serafino Di Luia, Flavio Campo, 
Alberto Questa, Leo Di Giacomo, 
Adriano Palumba, Sergio Coltellac-
ci, Pierfranco Di Giovanni e altri, 
un nutrito gruppo di veri e propri 
squadristi. intensificano le loro 
azioni durante le elezioni universi
tarie. Le studentesse di Lettere ven
gono fatte segno di insulti e di bra-
vate irripetibili, con espressioni di 
estrema trivialitd. Agli inni di esal-
tazione del fascismo e del nazismo, 
agli atti di violenza si associano 
ora anche canti imprecanti contro 
il Papa e la religione. 

Ed ecco la mattina del 27 aprile. 
Questa e la testimonianza testuale 
di una studentessa, riportata come 
parecchie senza nome a causa della 
inchiesta giudiziaria in corso. c La 
mattina di mercoledi 27 aprile mi 
trovavo all'Universitd sulla scali
nata della facolta di Lettere a di-
stribuire manifestini di propaganda 
elettorale per il Gruppo Goliardi 
Autonomi quando un folto gruppo 
di fascisti — tra i quali Campo, 
Di Luia, Quagliarotti... — hanno 
prima tentato di staccare i mani
festi elettorali (cosa che si ripe-
leva da ran* giorni e alia quale io 
stessa ho cercato di oppormi) e 
quindi ad insultare le ragazze e a 
renire alle mani, dopo averli pro
vocate i ragazzi presenti. Durante 
questi tafferugli, pur tentando blan-
damente di separare i rari gruppi, 
la polizia non si impegnava seria-
mente per porre fine ai tumulti. 
Gli agenti si sono infine decisi a 
fare cordone ai piedt della scali
nata separando cost • gruppi fa
scisti dagli altri studenti che <i 
trovarano alVingresso della facol
ta. A questa situazione i fascisti 
hannn reaqito intonando cori fra i 

Aggression* fascist* all'Univarsita <fi Roma nol IMd si vadon* chiara 
mont* manganolli * ab*rrm all farra nalla mani dai tappisti. 

quali " Giovinezza ", urlando con-
temporaneamente " Ricordatevi di 
Dachau ", " Evviva Mussolini ". Al
cuni di noi e io stessa siamo in-
tervenuti presso gli agenti facendo 
loro notare che il fatto costitmva 
reato. Di fronte alia loro indiffe-
renza ho chiesto il nome ad alcuni 
agenti i quali hanno risposto neqa-
tivamente. E' intervenuto il pro
fessor Roncaglia che ha intimato 
al commissario D'Alessandro di 
sporgere denuncia contro i fascisti. 
Mentre eravamo tutti riuniti intor-
no al professor Roncaglia ho visto 
improvvisamente alcuni miei colle
gia affacciarsi al muretto di fianco 
alVingresso; avvicinatami a mia 
volta ho visto gli agenti che por
tavano via Paolo Rossi». 

La tragedia era compiuta, pro
prio come tanti anni prima i pro
fessori che si erano rivolti al ret
tore Papi perch& intervenisse a 
scongiurare <r fatti piu gravi •» ave-

vano previsto. 11 «libro bianco» si 
infittisce di testimonianze che rievo-
cano, i fatti avvenuti quella matti
na alia facolta di lettere. Un'altra 
studentessa riferisce particolari an
cora piu precisi: «Mi ricordo che 
uno degli aggressori fascisti (che 
posso sempre riconoscere) si alloc-
ciava sotto il maglione, all'altezza 
dello stomabo~, una cinta rinforzata 
da sbarre di ferro verticali e si lan
ciava poi nella mischia. Ricordo che 
un fascista (che posso anche que
sto riconoscere) si aggirava lasciato 
indisturbato dalla polizia, sulla piat-
taforma della facolta di Lettere di-
cendo a voce alta: " C'e nessun al
tro porco comunista che si vuol far 
menare?" e dopo qualche secondo 
dava uno schiaffo ad uno studente ». 

La conseguenza 
piu mostruosa 

II «libro bianco », a questo pun
to afferma. « /» questo incredibile 
clima di violenza, minaccia, apolo
gia di fascismo e nazismo, muore 
il giovane Paolo Rossi: egli cade il 
27 aprile dalla spalletta della pialta. 
forma adiacente alVingresso delta 
facolta di Lettere, alta circa 5 me-
tri. L'episodio di Paolo Rossi, di cut 
si occupa la giustizia. non pub e non 
deve essere da noi considerato a se 
stante. La morte di Paolo Rossi e la 
piu drammahca, mostruosa conse
guenza di uno stato dt cose J>. 

I A morte di Paolo Rossi non fer
ma pero la mano ai fasctsti. II gior
no aopo essi sono di nuovo nell'Uni-
versitd, proprio nella zona anttsiun-
te la facolta di Lettere a rtpetere 
insulti e a gridare la loro respon
sabilitd net tragici fatti del giorno 
precedente. I professori Tullio De 
Mauro e Tullio Gregory dtchiarano: 
< La mattina del 28 aprile, da un 
gruppo di scalmanati raccolttsi sul 
piazzale antistante la facolta di Let. 
lere, presenti Carabimen e agenti 
in borghese. si sono rtpetutamenie 
levate grida di insullo... I piu ripe-
tutt erano "sciacallo" e "Papi si. 
Rossi no!"... In particolare Serafi
no Dt Luia lia colpilu con i suoi 
spult il professor Binm >. 

Questa pane del «libro bianco > 
£i conclude descrtvendo gli avvetii-
menu della occupazione dell'Univer-
sita da parte aegli studenti e dei 
professori rlemitcratici. Vulttmo m 
tcrvento della polizia su ordine del 
rettore Papi per Jar sgomberare la 
facolta dt Leuere occupala c infine 
ancora la vile aggressione subita la 
nolle tra tl JS e il 29 aprile dal 
dollor Moscato, Celeste Ingrao e 
due giovani democratici assaliti da 
gruppi fascisti che ii feriscono an
che a coltellate e fra i quali ven
gono nconosciuti Serafino Di Luia. 
Augusto Martinelli ed altri. 

L'ulUma aggressione fascista al
l'Universitd e quella del 3 maggio 
1966, quando il rettore Papi st era 
gia dimesso. e numerosi fascisti 
hanno organizzalo Valtacco in gran 
de stile alia citta universitaria. 
giungendo fino alia facolta di Leg 
ge prima di essere ricacciati indie-
tro dalla poltzta. « La situazione re-
sta grave anche se le violenze squa-
driste sono per il momenlo cessate 
— conclude questa prima parte del 
c libro bianco » presentata ieri —. 
Un pesante senso di disagio oppri 
me la nostra Universita la quale 
non potra avere vita normale se 
non saranno pienamente eliminati 
gli ostacoli palesi e profondi che 
impediscono il pieno sviluppo del 
suo autogovemo democratico e del
la sua libertA di insegnamenlo # 
di ricerca ». 

IN6RA0 IUUSTRA IA MOZIONE DEI PCI 

La crisi degli Atenei 
e le violenze fasciste 

denunciate alia Camera 
(dalla piinui paginn) 

Romanelli nel '63 c Saraceno 
nel 'W; dalle aggressioni a Far 
ri, a Lombardo Radico. all'as 
sistente Sonnino. fino alia mor 
te \ lok-nta di Faolo Rossi. La 
conncssionc Ira le violen/.e su 
bite e il decesso di Faolo Rossi 
e ormai cert a. ha detto Ingrao. 
e newmo puo dubitarno dopo 
le precNo te»timomanze che ae 
ne iono awite In particolare 
il compatino Ingrao ha ncor-
dato la teitimonian/a di Fran
co Zagari che. poco prima che 
Faolo Ro>-.i precipitate dal 
muretto. lo . i \e\a \isto pallido 
e ne a\e\a nscoltato queste 
parole: * Mi hanno colpito alio 
stomaco, mi sento male ^. K' 
importante sottolineaie che que
sta te^timouiati/a Franco Zaga-
ri la diede alia poli/ia prima 
ancora non solo che Paolo Ros
si morisse. ma ancho che la fe-
rita per la caduta dal muretto 
apparisse tanto grave. 

11 teppismo in realta si svi-
luppava da anni nella Univer 
sita. ha detto Ingrao. e gh ste^-
si studenti che abbiamo visto 
nei giorni scorsi hanno detto 
che c"e da stupirsi che una 
esplosione violenta non fosse 
gia avvenuta. Episodi di tep 
pismo awengono ovunque ma 
in gener.de MMIO ephodi ai mar 
gini della soeieta. mentre qui 
sono av\enuti nel contro di una 
Universita. in un luogo dove 
piu che in ogni altro posto do 
vrebbe essere garantita la <;e-
renita. la tranquillita. il rispet-
to della legge e della Costitu-
zione. 

Cosa deve pensare il padre 
di Paolo Rossi, ha esclamato 
Ingrao, questo partigiano e 
combattente che a\eva man-
dato il suo figliuolo nella scuo 
la della Repubblica. in questo 
Stato repubblicano, e che ha 
visto stroncare questa giovane 
vita, senza alcuna protezione. 
senza che alcuno intervenisse 
per salvarla? Ingrao ha qui n-
cordato le testimonianze del-
Ton. Codignola e degli stessi 
sottosegretari del governo. Do-
nat Cattin e Vittorino Colombo, 
che sono stati presenti alle vio
lenze e soprattutto al modo in 
cui si e comportata la polizia. 
Ingrao ha riconosciuto che in 
dubbiamente la polizia ha mu-
tato atteggiamento dopo che la 
esplosione di violenza aveva 
provocato la tragedia e l'indi-
gnazione dell'opinione pubbli-
ca. Resta il fatto. pero. che 
questi episodi si ripetevano da 
anni e che 1'atteggiamento del
la polizia era stato sempre ben 
diverso. 

Ingrao ha anche ricordato la 
aggressione contro il compa-
gno Moscato, contro Giuseppe 
Rjcci e contro la sua stessa fi-
glia. avvenuta «come in un film 
di gangsters*. QueH'cpisodio fu 
in un primo tempo rubricato 
presso il tribunale di Roma 
come una « rissa * e sueeessi-
vamente come < concorso in le-
sioni »: ma non appare chiaro 
che si trattava di pura e 
semphce aggressione pma ta? 
Non si puo non ricordare, ha 
detto Ingrao. i tanti. i troppi 
casi in cui operai sciope-
ranti sono stati denunciati 
e si sono \isti cascare ad 
dosso tutti i possibili rea-
ti rintracciabili. E qui si 
trattava non di operai che lot-
tano per migliori condizioni di 
vita, ma di teppisti con incre-
dibili precedenti penali. 

Ingrao ha ricordato poi una 
serie di senten/e della magi-
stratura che condannano due 
dei peggiori teppisti che sono 
stati protagonisti all'Univcrsita 
di Roma: il Di Luia e il Cam
po. Una serie di rinvii a giudi 
zio e anche in corso per costo. 
ro. Per quanto riguarda la po
lizia. si tratta di passare a me-
todi radicalmente nuovi. de
mocratici. Ma il problema in-
veste a questo punto anche l'at
tcggiamento del Rettorato. II 
Rettore sapeva tutto ma non 
ha mai voluto intenenire con 
tro gh autori delle violenze. 
Non «olo. dopo .-nor dato le 
dimissioni. ha concesso un*in 
ter\ista al Rome Daily Amen 
can nella quale si *oMene\a 
addirittura che Paolo Rossi o 
morto per un attacco di epiles 
sia. Si tratta di una \ergogna 
che il ministro de\e denuncia-
re come tale in quest'aula. nel
la sua replica 

Uno *ero<*iante applauso del
la sinistra ha accolto queste 
parole di Ingrao. 

Dopo avere ricordato tutte 
le responsabilita del Rettore 
Papi. il suo rifiuto a celebra-
re la Resistenza. le sue dichia-
ra7ioni secondo cui Tunico suo 
sfoivo era qurllo di « impedi 
re I'inserimfnto di elementi di 
«mi«tra neiruniver^ita ». In-
crao ha anche respinto la ^pe 
culazione che si e tentata di fa 
re a proposito dei brogli nelle 
elezioni universitarie. afferman 
do che essi «rn7'altro vanno de 
plorati ma comunque non fan-
no che confermare la gravita 
della situazione che si era crea 
ta Indicando quindi le respon 
sabilita delle forze politiche 
che stanno dietro al teppismo 
dell'Universita di Roma. In
grao in primo luogo ha accu-
sato i deputati del Movimento 
socialc: violente sono state le 
reazionl dai banchi missini in 
uno scornposto urlio che e sta. 

to fermamente respinto dai 
gruppi di sinistra e che si e 
concluso con un'uscita dall'au-
la, alia spicciolata. dei missi
ni stessi. 

Ingrao ha anche ricordato ai 
liberali che il loro atteggia
mento di apparente neutralita 
non fa onore al loro passato e 
alia loro stessa partecipazione 
alia Resisten/a antifascista. 
Passando a parlare della cri 
si di fondo che e dietro a questi 
episodi e che itneste tutta la 
scuola italiana. Ingrao ha ricor
dato le incredibili condi/ioni in 
cui versa I'Universita di Roma. 

Sessantamila studenti e do-
dicimila docenti, oltre settanta-
tnila persone. e tutto cio nel 
quadro di strutture edili/ie 
che nella miglioie delle ipote 
si possono rtcepue trentamila 
circa fra studenti e professori. 
Cio signitica che la parteci 
pa/ione agli studi nell'l'niver 
sita romana e ridotta al mi
nimi) e che solo per questo 
1'Uimersita stessa puo esi-
stere. E perche questo? Per
che gh studenti non posso 
no partecipare alia vita uni
versitaria? Solo il 23'7, degli 
studenti si laurea regolarmen 
te. il 20f7> non si lauren nffatto 
e in alcune facolta si arriva fi 
no alia percentuale del nOT*. 
E* uno spreco enorme per tut
to il paese ed e una chiave del
la crisi della scuola italiana. 

Ingrao ha qui ricordato l'in-
sufficien/a del pre salario uni
versitario in Italia (solo 1'8 *", 
ne usufruisce, mentre in Unione 
Sovietica si e al lflfl^ e in Gran 
Bretagna al 0 8 ^ ) . E' quindi 
passato a trattare della grave 
crisi deH'insegnamento in Italia. 
Basti pensare. ha detto In
grao. che un professore univer
sitario a Roma e il Presidente 
del Consiglio. 

GUI - Che c e di male? In-
segna regolarmente... 

INGRAO — La sua risposta 
on. Gui mi conferma nella mia 
tesi. E' questo il modo, catte-
dratico e avulso dalla realta 
viva della scuola in cui voi con-
cepite l'insegnamento. Lo stu
dio universitario non b ne deve 
essere un puro apprendimento 
nozionistico e non puo essere 
nemmeno soltanto la lezione 
della cattedra. ma e ricerca, 
lavoro di laboratorio. contat-
to permanente tra docenti e 
alunni. E' questo il sistema 
scolastico che ormai domina 
nei paesi avanzati e moderni. 
ed e questo che voi non volete 
capire Ingrao ha qui ricorda
to I'importanza di una organiz-
zazione per dipartimenti del-
rinsegnamentn e di una nuova 
cnndi7ione moderna. risponden-
to alle moderne concezioni pe-
dagogiche e culturali. secondo 
cui Io studio non deve andare 
nella direzione deU'enciclope 
dismo ma deirapprofondimen-
to e quindi della capacita cr? 
tica. della ricerca critica. del 
la forma7ione critira. 

II modo in cui lo stesso Presi
dente del Consiglio concepisce 
invoce l'insegnamento diventa 
quindi il simbolo di un modo di 
concepire il rapporto fra cul-
tura e realta. di concepire la 
scuola. che e -profondamente 
sbagliato Cio spiega i vostri 
errori — ha detto Ingrao — cio 
spiega la crisi dell'insegnamen-
to. Questi errori poi diven-
tano ancor piu pesanti quando 
si guarda al modo in cui e go-
vcrnata I'Universita. Ingrao qui 
ha messo sotto accusa la con 
cezione eorporativa medioevale 
che ancora domina nell'Univer-
sita la cui autonomia appare 
« sacra » ma 6 in realta auto
nomia soltanto del rettore. II 
rettore e eletto da una piccola. 
ristretta oligarchia: non solo. 
ma questo stesso corpo eletto 
rale non ha potere di autocon-
vocarsi e qui quindi abbiamo 
una figura del tutto fuori da 
oualunque concezione democra-
tica. fuori dalla Costituzione. 

Ingrao ha ricordato a questo 
punto la necessita che tutto il 
corpo universitario. tutto il col-
lettivo di studio dell'Universita 
partecipi al governo della sua 
sede con una rappresentanza 
adeguata: ha ricordato le pres-
sioni degli studenti in tal sen
so. la situazione assurda in cui 
versano gli assistenti universi
tari cui non e concessa nem
meno una sede politica nella 
quale Iegittimamente esprimere 
il loro parere, discutere. E' pro
prio la coscienza della neces
sita dcH'autogovemo universi
tario. deirautogoverno della 
scuola. che muove in questi 
giorni tutto il mondo universi
tario italiano. Noi possiamo 
ben dire, ha esclamato l'onore-
vole Ingrao. come ha gia detto 
l'on Codignola. che in quei 5 
giorni all'Universita di Roma 
questa coscienza ha fatto piu 
strada che in 5 anni. Ingrao si 
e quindi ricollegato alia crisi 
delle forze politiche, alia crisi 
dei partiti. alia crisi dello Stato 
e del Parlamento di cui tanto 
«i discute in questi tempi e di 

I cui si o discus«=o nei giorni scor
si anche nel convegno del c Sal-
\ emini >. Di fronte a questa cri
si. il nostro compito — ha det
to awiandosi alia conclusione 
— e quello di esaltare le auto-
nomie, le espressioni di questa 
societa a stmttura pluralistica 
di cui 1'autonomia della culture, 
1'autonomo governd della scuo

la, sono forse uno dei momenti 
piu alti. E' per questa strada 
che i partiti. gli uomini politici 
devono assumere un preciso 
linpegno: politico in primo luo
go e storico e morale. 

I conmnisti — ha concluso 
Ingrao — hanno rinunciato in 
questa discussione a porre le 
loro piu avan/ate rivendica/io-
ni di una profonda riforma del 
mondo della scuola e cio pio-
prio per facilitare una conver-
genxa unitaria in questa discus
sione di tutte le forze sane del 
Parlamento, una convergenza 
che risponda alia democratica 
unita che si e realizzata nel 
mondo della cultura. 

Lunghi applausi hanno accol
to la fine del discorso di In
grao. 

Prima di Ingrao aveva par
lato il compagno Sanna del 
PSIUF il quale fra Paltro, nel 
chiedere un deciso intervento 
del governo, delle for/e poli
tiche e democratiche per una 
proronda riforma clell'Univer-
sita. ha anche chiesto una pre
sa di posi/ione immediata con
tro scoperti tentativi di rappre 
saglia che gia si stanno attuan-
do nell'Universita romana a 
danno di quanti parteciparono 
alia riscossa democratica dei 
primi di maggio. 

Paolicchi del PS1 ha affer
mato in sostanza die il cam-
mino della democrazia in que
sti venti anni e stato troppo 
lento e che occorre ora acce-
lerarlo ed ha difeso l'operato 
del governo nella fase finale 
degli avvenimenti universitari 
romani. 

L'intervento di Paolicchi ha 
provocato vivaci e continue 
reazioni da parte dei banchi 
missini. Nel momento in cui 
ogni sforzo e teso a raggiun-
gere un risultato unitario sui 
problemi dell'Universita ita
liana — e lo ha dimostrato 
il discorso di Ingrao — c ap-
parsa particolarmente errata 
e in parte contraddittoria con 
il suo stesso discorso I'affer-
mazione di Paolicchi secondo 
cui < se l'antifascismo ci uni-
sce ancora anche fra forze 
politiche diverse, non bisogna 
perd confondere questo con una 
unita con i comunisti: da lo
ro ci divide la democra/ia *. 

Per il PSDI, Righetti ha di 
feso l'operato del governo e 11 
« nuovo clima » creato dal cen 
tro-sinistra. Ha poi parlato il 
missino Delfino. Essendo usciti 
subito i comunisti. I'oratore fa
scista ha avuto un pubblico di 
una decina di deputati appena 
fra i quali Ton. La Malfa che 
con un bene azzeccato « pian-
tala rottame » ha bollato l'iste-
rica oratoria del missino. Que-
st'ultimo ha urlato per due ore, 
ha pianto, ha indicato piu volte 
il cerotto che portava in testa. 
Gli stessi deputati missini han 
no reagito con fastidlo alia rl-
dicola esibizionc. 

Incontro dei 
deputati del PC! 
con professori 
e universitari 

Domani alle 10 nella sede 
del Gruppo Parlamentare del 
PCI alia Camera — via della 
Misslone 1 — i deputati co
munisti si incontreranno con 
professori e studenti univer
sitari per informarli dello 
svolgimento delle varie mo-
zioni presentate sui problemi 
dell'Universita. 

In commissione 

Sul Piano Verde 
DC e PLI 

fanno blocco 
Un'alleanza DC PLI M e statH-

Iita ieri nella commissione A<tri-
coltura dei Senato nei corso del
la discu<^ione e della votaziona 
di alcun; important! emendamen-
ti comunisti al secondo Piano 
Verde. 

In apertura di seduta il com
pagno sen. Comnagnoni aveva 
proposto che si attendesse il ri-
torno del ministro Restivo da 
Brurelles prima di procedere al-
l'esame degli emendamenti in 
modo da e^ere informati sulla si
tuazione del MEC a erico!o: a 
questa proposta si sono as«od«-
ti anche alcuni senatori democrl-
stiani ma la mageioranza e fl 
PLI hanno fatto hlocro e?pri-
mendo voto negativo. 

Nella \otazione sui sinijolt 
emendamenti — n'suardanti le 
modalita dpi credito. I'escItiM'one 
dei consorzi di bomfica da alcu
ne agevola7ioni e altre questionl 
— i senatori liberali e ric han
no puntualmente votato insieme. 

A questo punto il compagno 
on. Cipolla ha denunriato il bloc
co di destra che «n era formato 
e. dopo aver criticato il coverno 
per non essersi presentato nella 
persona del ministro Restivo. ha 
annunciato che i comunisti ripre-
senteranno gli emendamenti nel
la discussione che si terra in au
la. I senatori comunisti hanno 
quindi abbandonato 1 larorl d»1-
la eouunlssfona. 
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Per il ritiro dal Vietnam lOGGI IN FRANCIA 

Migliaia di dimostranti 
dinanzi alia 
Casa Bianca 

Kossighin parla agli 
universitari del Cairo 
II premier sovietico condanna i crimini degli americani nel Vietnam 

Nuovo colloquio con Nasser 

II piii grande 
sciopero della 

quinta Repubblica 

• IL CAIRO, 16. 
II primo ministro dell'Unio-

ne Sovietica, parlando oggi nel-
la capitale della RAU ad un 
gruppo di studenti dell'Univer-
sita cairota, alia presenza del 
presidente Nasser, ha dura-
mente condannato 1'aggressio-
ne USA nel Sud Est asiatico 
e la guerra di sterminio che 
viene condotta contro i popoli 
del Vietnam. Gli americani 
— ha detto fra I'altro Kossi
ghin — uccidono sistematica-
mente gente inerme, demoli-
Bcono abitazioni e distruggono 
raccolti nel Vietnam. Questi 
delitti che gli americani stan-
no commettendo nel Vietnam 
ci ricordano le spaventose 
azioni commesse da Hitler per 
soggiogare citta\ paesi e po
poli durante la seconda guerra 
mondiale. Gli USA parlano di 
pace: ma non e difficile accor-
gersi che cid che essi vogliono 
e la continuazione della guerra. 

Tuttavia — ha soggiunto Kos
sighin — alio stesso modo che 
gli atti compiuti da Hilter non 
conseguirono i risultati cui il 
dittatore mirava. cos! si pud 
afTermare che gli americani 
andranno incontro ad un ana-
logo destino nel Vietnam. Gli 
avvenimenti dovranno conclu-
dersi con una vittoria completa 
della giusta lotta del popolo 
vietnamita che gode del pieno 
appoggio dell'Unione Sovietica, 
del campo socialista e dei po
poli e paesi amanti della Ii-
berta. 

Kossighin ha anche polemlz-
zato con le tesi del governo 
USA secondo le quali i soldati 
americani si troverebbero nel 
Vietnam meridionale per difen-
dervi quel governo. Ma quale 
governo?. si e chiesto il pre
mier dcU'URSS. Nel Vietnam 
del Sud non vi e alcun gover
no: ma soltanto dei generali 
traditori diretti dagli USA e 
che vengono trasfcriti da un 
posto alPaltro o destituiti quan-
do rifiutano di sottomettersi. 

II premier sovietico ha quin-
di detto che gli atti compiuti 
dagli USA nel Vietnam sono 
soltanto la manifestazione piu 
clamorosa di quella che e la 
Ioro politica costante nel re-
sto dell* Asia. in Africa e nel-
l'America Latina. L'oratore ha 
infine concluso — su ^ questo 
punto — rinnovando l'assicu-
razione del pieno appoggio e 
aiuto deU'URSS al popolo viet
namita come a tutti i popoli e 
paesi che si battonn contro ogni 
dominazione straniera. 

In un'altra parte del discor-
so. Kossighin aveva espresso 
i compliment! al presidente egi-
ziano per l'azione volta a crea-
re in Egitto una societa senza 
classi. 

Kossighin ha avuto in gior-
nata un altro colloquio con Nas
ser durato due ore e mezzo. 
Sul contenuto del nuovo incon
tro non sono state fornite in-
dicazioni ufficiali: si sa tutta
via che sono stati in partico-
lare affrontati i temi del mon
do arabo ed anche i rapporti 
fra Siria e RAU. 

In serata Kossighin ha par-
tecipato ad tin pranzo ufficiale 
offerto in suo onore dal club 
degli ufficiali. 

Secondo un'agenzia francese 

Bucarest vorrebbe 
una revisione del 
Pafto di Varsavia 

Le modifiche riguarderebbero alcune clausole, 
soprattutto relative alia presenza di truppe 

fuori del proprio paese 

PARIGI. 16. 
In un suo dispaccio da Mo-

sca l'agenzia France presse 
dichiara di sapere che il go
verno della Repubblica sociali
sta romena avrebbe proposto 
la revisione di alcune clausole 
del trattato di Varsavia. I'al-
leanza politica e militare che 
unisce i - paesi socialisti del-
1'Europa. Secondo la stessa 
agenzia. la richiesta sarebbe 
contenuta in un documento di 
plomatico, di cui tuttavia non 
si comunica il testo. 

La proposta romena riguar-
derebbe soprattutto lo statuto 
delle truppe che. per gli im-
pegni previsti dal trattato. si 
trovano .dislocate al di fuori 
del territorio del paese a cui 
appartengono. Se uno Stato ri-
tiene di aver bisogno di truppe 
di un altro paese dovrebbe 
d'ora in poi — secondo quanto 
chiederebbero i romeni — con-
cludere un apposito accordo bi-
laterale. dove sarebbe anche 
precisata la posizione delle ba-
si militari che verrebbero con-
cesse a questo scopo. 

Le spese per la presenza di 
truppe all'estero dovrebbero es-
sere sostenute — sempre se
condo il documento romeno co-
si come e riferito dalla France 
presse — dal paese a cui le 
truppe appartengono. II gover
no romeno avrebbe dichiarato 
di non poter comunque piu par-
tecipare con una sua quota al 
hnanziamcnto delle truppe che. 
In base al trattato di Varsa
via. si trovano attualmente al 
di fuori del proprio paese. Tali 
truppe sono rappresentate oggi 
dalle unita sovictiche che si 
trovano in Polonia, Ungheria e 
nella Repubblica democratica 
tedesca. 

L'ultima richiesta romena 
— riferisce l'agenzia france
se — vorrebbe che al comando 
delle truppe del patto di Var
savia si alternassero. secondo 
una periodicita da stabilire. 
ufficiali di tutti i paesi che ade-
riscono all'alleanza. Sinora ta
le comando e stato affidato a 
un generale sovietico. scelto 
di comune accordo dai governi 
degli Stati membri del patto. 

BRATISLAVA 

Concluso il 13" 
Congresso del 
P.C. slovacco 

L'assise esprime apprezzamento per il riesame ope
ra to dal PC cecoslovacco delle critiche verso il 9° Con

gresso dei comunisti slovacchi svoltosi nel '50 

Praga 

I commenti di 
stampo alia 

manifestazione 
sfudentesca 

PRAGA. 16. 
(F.Z.). — 1 giornali della ca

pitate hanno dedicate oggi cro-
nache abbastanza estese alle 
«tnajales> universitarie di ieri. 
in tono complessivamente positi-
vo. anche per quanto riguarda 
gli aspetti polemici che esse han
no assunto verso certe manifesta-. 
zioni della societa socialista. Tutr 
tavia il quotidiano della gioven-
tu. Mlada Frohta. ha rilevato 
che «certi slogans sono andati 
oltre rhumor e la satira ». Da 
parte sua il Rude Prcro. organo 
del PCC. dopo aver descritto il 
corteo. pubbhcandone anche una 
foto, aggiunge questo commento: 
« Di umorismo e allegria non c'e 
deficienza dawero nel vivace 
corteo studentesco. Tuttavia non 
n pud tacere che alcuni slogans 
difettavano di attualita e anche 
di umorismo. In alcuni casi certi 
gruppi di studenli con i propri 
slogans e con le rropne afferma-
zioni — offensive, .volgan e ingiu-
ste — hanno dimostrato che. man-
ca Ioro ancora motto per arnvare 
alia maturita civica e alia obietti-
vita. che e lecito altendcrsi in 
modo particolare dai futun intel-
lettuali. Non si trattava ne di sa
tira. ne di allegria. E cid. mentre 
non ha raggiunto alcun risultato, 

ba lascjato nclle file degli spettato-
rl quanto meno un senso di fastt-
« o , sebbene il corteo abbia su-
•citato un'eco favorevole>. 

Dal nostro inviato 
BRATISLAVA. 15. 

Con l'approvazione della nsolu-
zione conclusiva e la elezione de* 
gh organismi dirigenti, si e con
cluso a Bratislava il VS. congresso 
del Partito comunista della Slo-
vacchia. Alia discussione. segui-
ta alia relazione del Pnmo segre-
tano Dubcefc. nvevano partecipa-
to 38 delegati. La idazione con
clusiva. dopo aver alTermato che 
('assise aveva dato una valutazio-
ne positiva del lavoro svolto dai 
comunisti slovacchi nel periodo 
tra questo e il preeedente con
gresso. cos} continua: *II Xlll 
Congresso aopie^i altamente la 
iniziativa e I atteggiamento del 
Comitato Cent rale del Partito Co
munista cecoslovacco. il quale ha 
riesaminato le conclusioni cui era 
giunto relativamente alia critica 
di nazionalismo borghese rivolta 
al IX Congresso del Partito Co
munista Slovacco *. {.Tale con
gresso. <voltnsi nel I9>0. era sta
to critica'o dailorganizzazione 
centra le pvi awi tatto emergere 
elementi di nazionalismo borghe
se. per cui parecchi dirigenti slo
vacchi. tra 1 quali il noto poeta 
Novomeski. erano stati estromes-
si dal partito. arrestati. processa-
ti e condannati a varie pene. in 
coincidenza al processo Slanski 
che si svolgeva a Praga; successi-
vamente furono riabilitati). 

La risoluzione di seguito elenca 
numerosi dati. che testimomano 
dei successi raggiunti. fra i qua
li citiamo: aumento della produ-
zione industriale del 2Jtf» tra il 
1962 e il 1966. per cui la Slovac-
chia partecipa ora con il 21% alia 
produzione industriale deU'intero 
paese (prima della guerra: 7 « ) : 
aumento neiragricoltura. malgra-
do le calamita naturali verifica-
lesi negli scorsi anni: 7.5^>; au
mento degli investimenU 29%; to-
tale dei lavoratori occupati 1 mi-
tione 2M mila. 
- tuttavia. n Congresso na rile
vato lesistenza di difetti. dovuti 
al predominio dei « fattori esten-
sivi i nell economia della Slovac-
chia. quali: hassa qualita di cer
ti prodotti. squilibri fra i settori 
produttivi. alti costi di produzio
ne. insufBciente livello tecnico di 
parecchi impianti: Per cut U 
Congresso ha deciso di sostenere 
in pieno i prowedimenti presi dal 
Comitato Central* del Partito Co
munista Cecoslovacco. per tutto 
il paese. per dar corso alia n o * 

va politica economica. in partico
lare il nuovo sistema di direzione 
dell'eeonomia pianiflcata. 

Dopo aver espresso la sua ade-
sione alle tesi precongressuali del 
Partito Comunista Cecoslovacco. 
l'assise di Bratislava ha fissato 
t compiti per i prossimi cinque 
anni, fra i quali: aumento della 
produzione industriale in misura 
del 35-57%: piena utilizzazione 
degli impianti e delle macchine; 
migliorc divisione del lavoro fra 
le imprese; piu intenso ritmo di 
investimenti. considerato fattore 
decisivo per le trasformazioni 
strutturali delleconomia; appli-
cazione del nuovo sistema di dire
zione economica. specie per quan
to riguarda le imprese con alta 
efficienza e rapidita di ammorta-
mento degli impianti. 

L'ultima parte della risoluzione 
6 dedicata ai compiti dei comuni
sti e alle questioni interne di 
partito. 

II Congresso ha eletto le nuove 
commission! di controllo e revi
sione. il nuovo Comitato Centrale. 
il quale ultimo, a sua volta. ha 
proceduto alia designazione del
la presidenza e della segreteria. 
II compagno Alexander Dubcek 
e stato confermato nella carica 
di primo segretario: il compagno 
Viliam Solgovic alia presidenza 
della commissione di controllo e 
revisione. 

Ferdy Zidar 

Santo Domingo 

Si prepare 
I'assassinio 
di Bosch? 

' NEW YORK, 16 
n Xcu: York Herald Tribune 

scrive in un servizio speciale 
da Santo Domingo che. secondo 
< molti dominicani >. Juan Bosch 
potrebbe pagare con la vita la 
sua piu che probabile vittoria 
alle elezioni presidenziali del 
1° ghigno. 

Bosch, che ha flnora eritato 
di trasferirsi nella capitale dalla 
sua residenza in campagna, e 
apertamente(minacciato di reorhi 
da celetnenti di destra>, 

Grande comizio al mo
nument" a Washington 
Picchetti nelle Universi-
ta e impegni dei «can-
didati della pace» - II 
senatore Mansfield per 

il ritiro dall'Europa 

WASHINGTON. 16. 
Migliaia di dimostranti han

no chiesto ieri sera dinanzi 
alia Casa Bianca la fine del-
l'intervento americano nel Viet
nam e il rimpatrio del corpo 
di spedizione. La marcia. che 
6 durata un'ora e mezzo, e 
stata aperta da una folta schie 
ra di ex-combattenti; dietro di 
Ioro venivano vecchi e ragaz-
zi. sacerdnti e studenti. madri 
con i bimbi in braccio e padri 
che spingevano le carrozzelle 
dei figli. Un grande comizio 
dinanzi al monumento a Geor
ge Washington ha chiuso la 
mamTestazione. 

I giornali newyorkesi. die 
riportano oggi in prima pagina 
la notizia della marcia. calco-
lano in circa diecimila il nu-
mero del partecipanti. 

Tra gli oratori erano il noto 
pediatra Benjamin Spock, il 
quale ha definito la guerra 
nel Vietnam < la piu grande 
vergogna d'America». il gior-
nalista ed editore I. Stone, ap-
pena rientrato dal Vietnam del 
sud. e il leader socialista Nor
man Thomas. Stone ha detto 
che i soldati americani < non 
sanno perche combattono» e 
sono odiati dalla popolazione. 
Thomas ha addossato al go 
verno degli Stati Uniti 1'in-
tera responsabilita della guer
ra ed ha chiesto che ad essa 
si ponga termine liquidando i 
bombardamenti sulla RDV e 
rif'nnnsfpndo il FNL 

Uno dei promotori della mani 
festazione, il professor Stuart 
Hubruse. docente di storia al
ia Universita di Harvard, ha 
detto che la dimostrazione ha 
avuto un successo strepitoso 
perche ha raccolto adesioni 
molto piu numerose di quanto 
si prevedesse. «La causa dei pa-
cifisti — ha detto — sta chia-
ramente guadagnando terreno 
negli Stati Uniti e anche un 
numero sempre maggiore di 
personalita politiche si va pro-
nunciando per la fine della 
guerra americana nel Viet
nam >. 

La marcia di Washington ha 
trovato un collegamento con 
altri sviluppi della campagna 
americana per la pace: l'azio
ne intesa ad impegnare il 
maggior numero possibile di 
candidati alle prossime elezio
ni nel senso della liquidazione 
dell'intervento e la resistenza 
degli studenti ai tests degli 
arruolatori. 

Per iniziativa della Sfudcnfs 
for a democratic Society, mi
gliaia di studenti hanno pic-
chettato ieri le Universita do 
ve gli « esami » erano in corso 
II senatore Robert Kennedy ha 
fatto propria la condanna dei 
giovani per Tiniquo meccani-
smo messo a punto dal Pen-
tagono AI City College di New 
York, si e svolto un sit in di 
prote-ta. che e durato tutta 
la notte. I manifestanti hanno 
organizzato « esami » simboli-
ci con domande sulla guerra 
nel Vietnam. 

La Voters Pledae Campaign 
ha tenuto a Washington una 
conferenza nazionale dalla 
quale £ emerso che migliaia 
di imnesni sono stati aia rac
colti fra ffli elettori. Un can-
didato negro del Mississippi. 
Whitney, ha dichiarato che se 
sara eletto al Senato chiedera 
il riconoscimento del FNL. Ted 
Weiss e John Conyers. candi 
dati al Congresso rispettiva-
mente a New York e nel Mi
chigan. h.inno nro-o im'nuh: 
imnesni 

In questo quadro. il senatore 
Fulbright ha annunciato oggi 
la prossima riapertura delle 
udienze d e l l a Commissione 
esteri sul Vietnam. * d o p ne-
cessario — egli ha detto — 
stante la gravit.i della situa 
zione •». 

Contemporiineamente. il se 
natore Frank Church, che rc-
centemente ha compiuto un 
* viaggio di informazione > in 
Europa od ha luneamente con-
ferito con Do Gaulle, ha prean-
nunciato un'inchicsta anche sul
la politica europea del gover
no. Questa nuova iniziativa del
la Commissione e tanto piii in-
teressante in quanto va deli-
neandosi al vcrtice della vita 
politica americana un atteg
giamento piii comprensivo ver 
so le istan7r che guidano la 
a7ione del presidente francese. 

Proprio oggi. il senatore Mi
ke Mansfield, leader della mag-
gioranza governativa al Se
nato, ha proposto, in un'intervi-
sta, che gli Stati Uniti riurino 
tutte le Ioro truppe dall'Euro
pa. lasciandovi soltanto una 
rorza «simbolica >. 

Atene 

Appello di 
Papandreu 

alia nazione per 
nuove elezioni 

ATENE. 10. 
II capo dell'opposizione e c lea

der > dell'Unione di centro. Gior
gio Papandreu. ha inviato un 
messaggio alia nazione nel quale 
si domandano immediate ele/ioni 
general! e la fine dell'attuale 
formazione governativa di destra 
Ktiidata da Stefanopulos. 

Praticamente tutte 
voratori in lotta — 

tipografi e giornalisti 

le categorie di la-
Scioperano anche 

DALLA 1 PAGINA 
Saigon 

Dal nostro cornsDondente 
PARIGI. 16 

Lo sciopero del 17 maggio sa 
ra il piu posseiile che si sta 
mai venficato in Francia. sotto 
la V Repubblica. Questa & la va 
lutazione politica correrite per 
defiime Vampiezza del movirien-
to rivendicativo, che portera do-
mam oltre sette milioni di lavo 
ratori francem ad incrociare le 
braccia. Per la prima volta dopo 
set anni. domani non usciranno 
in Francia t giornali. Un simile 
evento non si verificava dal 1951. 
Dalle set di oggi pomeriggio 
giornalisti e tipografi hanno ab-
bandonato le redaziom e le ti-
pagrafte. Anche Valtoparlante in-
terno dell'Humanite. alle 18 ha 
trasmesso: * A casa compaam. 
E' lo sciopero ». 

Nel suo comumcato. In dele. 
aazione intersindacale dei gior-

Cessato il lavoro 
su tutte le navi 
inglesi in porto 

II primo ministro Wilson alia televisione minaccia 
lo «stato d'emergenza» ma riconosce che il 
sistema retributivo della categoria e inadeguato 

LON'DKA. lb. 
Lo sciopero nazionale ad ol-

tranza dei 65.000 aderenti al sin-
dacato dei marittimi brilannici 
e cominciato a mezzanotte di 
ien. In base alle disposiziom dei 
sindacati tutte le navi inglesi, al 
momento del nentro in porto, 
verranno abbandonate dagli equi-
paggi che rifiuteranno nuovi in-
gaggi tino alia tine dello sciopero. 

Per U momento un centmaio di 
navi sono bloccate nei porti e si 
calcola che U Ioro numero aumen-
tera di una media di 300 alia 
settimana tino ad interessare cir
ca 2300 delle 4300 navi inglesi. 
Non partecipano alio sciopero, 
perche non farmo parte del « Na
tional union or seamen», gli 
eciuipaggi dei rimorchiatorl por-
tuali. dei pescherecci e di alcu
ni traghetti. 

Gh effetti di uno sciopero co
me quello dei marittimi non si 
faranno sentire suU'economia del 
paese immediatamente ma con il 
trascorrere delle settimane. I 
primi ad essere colpiti sono I ser-
vizi traghetto. attraverso la Ma-
nica. tra la Francia e l'lnghil-
terra. Solo i servizi francesi e 
olandesi funzioneranno. Nessuna 
nave lascera i porti del Regno 
Unito con canchi diretti a porti 
inglesi e stranien e si prevede 
che. se lo sciopero dovesse dura-
re, la marina militare dovra m-
tervenire e sgomberare i porti 
dalle navi in sciopero per far po
sto alle navi straniere in arnvo. 

I sindacati chiedono un aumen
to salanale del 17 per cento con 
la riduzione delle ore lavorative 
a 40 settimanali mentre i datori 
di lavoro sono disposti a concede-
re un aumento del 13 per cento 
ma soltanto a part ire dal I96U. 
Questa sera il primo ministro 
Wilson ba prontinciato un di-
^carso alia felevi^ione 

II primo ministro — che ha ri-
volto ai marittimi un appello per 
l<i cessazione dello sciopero. mi-
nacciando lo c stato d'emergen
za *• v l'intervento della marina 
miht.ire — ha snstenuto anche 
che la < politica dei prezzi e dei 
redditi > governativa « c in gio-
co >. Tuttavia. egli ha riconosciu-
to che il sistema di retribuzione 
per la Rente di mare inglese — 
regolato da una legge del 1JKM — 
e inadeguato: < E" ndirolo — 
ha detto Wilson — che in questa 
epoca di automazione. debba es
sere in vigore per una attivita 
moderna una legge approvata tre 
anni prima del giubileo di dia-
manti della regina Vittoria ». 

A parte la legge. il fatto e che 
i marittimi ricevono una pafia 

scttimanale equivalente a 26.250 
lire italiane per 56 ore di lavoro. 

e solo se funno lavoro straordi-
nario fino a 80 ore per settima
na riescono a toccare le 35.000 
lire riconosciute in Gran Breta-
gna come il minimo vitale. Wil
son ha anche ricordato che nel-
laprile scorso il salario fu au-
inentato del 13 per cento, |ier 
compensare il fatto che a bordo 
delle navi e difficile osservare 
le 40 ore settimanali, ma the 
in seguito gli armatori hanno 
cercato di rifarsi esigendo la
voro straordinario. 

L'adesione alio sciopero e to-
tale. e nella prima giornata so
no state bloccate le 300 navi che 
si trovavano in porto. 1 prezzi 
degli alimentari. particolarmen-
te della fnitta e delle verdure, 
sul mercato di Londra, sono im
mediatamente aumentati in va-
ria misura. 

La Banca d Ingmiterra e dovu-
ta intervenire questa mattina sul 
mercato dei cambi per appoggia-
re la sterlina che. in seguito ai 
voluminosi ordini di vendita pro-
vocati dai timori per le ripercus-
sioni dello sciopero suU'economia 
britanmca. era scesa al suo li
vello piu basso, rispetto al dolla-
ro, dalla crisi dell'estate scorsa, 
cioe 2.7915 dollari per una sterli
na. contro il valore di 2.7935 dol
lari registrato venerdi alia chiu-
sura. 

Mosca 

Concluso la 
visita della 
delegazione 

CGIL in URSS 
MOSCA. 16. 

La delegazione della Confede-
razione generale italiana del la
voro, guidata dal suo segretario 
generale Ago^tino Novella, e oar-
tita alia volta di Roma, dove e 
giunto in serata. 

1 sindacalisli italiani sono stati 
accompagnati aH'aeroporto da 
Viktor Grishin. presidente del-
I'AUCCTU. e da altri dirigenti 
sindacali sovietici. 

La delegazione italiana ha tra-
scorso due settimane nelTUnione 
Sovietica su invito dell'AUCCTU. 
Essa ha visitato la capitale del-
l'URSS e si e recata a Volgograd 
per assistere alle celebrazioni del-
I'anniversario della vittona sul 
fascismo. Ha inoltre vnsitato Ere
van ed altre citta deU'Armenia-

Ospite del Presidium 

II re del Laos 
e giunto a Mosca 

MOSCA. 16 
II re del Laos. Sn Savang Vat-

thana. e giunto oggi a Mosca 
per una visita di ripo<o. che lo 
portera sulla casta cauca«ica del 
Mar Nero, a Tbihssi. Erevan. 
Baku e in altre citta. o«pitc del 
Presidium del Soviet Supremo 
deU'URSS 

Airaeroporto. Savang Vatthana. 
che e accompagnato dalla regina 
e dal principe Si Savang. e stato 
accolto da Nikolai Podgomi, pre
sidente del Soviet Supremo, e da 
altre personalita. E* possibile che 
il re del Laos sia ricevuto dal 
primo ministro Kossighin, quando 
questi rientreri dalla Repubblica 
araba unita. 

Colloqui politia noo sono uffi-
dalmente in programma. Negli 
ambienti occidental! la visita vie
ne posta tuttavia in relazione con 
linteresse che I'URSS porta alia 
situazione laotiana quale co pre
sidente della Conferenza di Gi 
nevra del 1954. 

Come si ncordera. quegli ac-
cordi prescrivevano per il Laos 
uno statuto di neutralita. fondato 
sul divieto di qualsiasi ingerenza 
e presenza miiitare straniera e 
sn un governo di coaliaone na
zionale. L* mtervento americano 
ha mandato a monte questo as-
setto e ha coinvolto il piccolo re
gno nella guerra vietnamita. 

rialistt (auloHonu. della COT, 
della CFDT e di FO). alferma-
die esxa parteapera alio scio
pero • in solidarieta con gli ope-
rai parigim dell'editoria. con t 
giornalisti della Radiotelevisione. 
che si trovano costretti alia lotta 
per difendere le Ioro rivendica-
zioni. e ottenere I'apertura di 
veri negoziati >. 

Le centrali sindacali chiamano 
al grande sciopero di ventiquat-
tro ore tutti i lavoratori del set-
tore pubblico. semipubblico, e na-
zionalizzato, contro I'arroganza 
dei padroni e I'indifferenza del 
governo: operai di ogni tipo di 
industria. minatori. inseonanti. 
impienati. aasisti. elettrici. con-
duttori di treni e del metro ta
li-a iiH'i'iitui ii>i ii'lfinni tn> 
stint, personate delle poste e tele-
i/itifi, larorulori 'tell ediuina -
tutto insomnia quello che di vi
tale conta un paese pei il suo 
funzionamento moderno — reste-
rano inattivi per venliquattro ore 
consecutive. Anche I sindacati 
di Air France hanno comunicato 
la wspenttane di tutti i volt, tran-
ne quattro in direzione di Lon
dra e di New York. Le fabbri-
die resteranno tutte chiuse: me-
tallurnici e chimin hanno vota-
to appieno lo sciopero. La man-
canza di eU-ttnciia unn consen
ted nelln riltr) non tola 'ilrunn 
attivita lavorativa. ma impedira 
(incite la coltuiu del pant 

Lo sciopero dei taxi, che inter-
utene anche esso. s'.gmfichera 
che pure quel tanto di mezzi di 
trasporto — finora esistente nel 
corso di uno sciopero — verrd 
a mancare. 

In questi mest. si erano avuti. 
in Francia numerosi scioperi, in 
diversi e decisivi settori, ma non 
si era mai giunti ad una coor-
dinazione unitaria e contempo-
ranea della lotta su scala cosl 
giganiesca. L'ostilitd per la po
litica economica del governo ha 
raooiunlo una asprezza tanto piu 
acuta, quanto piii il potere ha 
ililtassato una pesante saracine-
sea di fronte allp riclneste dei 
tindacati 

Vediamo la siluaztone che la 
Francia presenta. alia vigilia di 
questa eccezionale manifexlazto-
ne rivendicativo. Da un lalo, vi 
e la cosiddetta Francia ricca. 
quella dove, secondo una indaqi-
ne dell'lstituto nazionale di studt 
demografici (1NED). il 34% del
le persone £ soddisfatto del pro
pria livello di vita (percentuale 
in aumento di un 5%. rispetto al 
sondaggio compiuto nel '50). Vi 
sarebbe inoltre — a detta degli 
indagatort dell'opmione pubblica 
— un 64% di < francesi ottimisti >. 
che reputano che le cose potran-
no andare mealio sul piano eco-
nomico nei prossimj cinque an
ni. Ma. al tempo stesso. I'INED 
ngistra una inquietudme. e un 
malessere dt fondo. diffusi in 
tutta la Francia: sei francesi su 
died temono una crisi sul mer
cato del lavoro. hanno paura in-
somma della disoccupazione. co
me derivato della reazione del-
I'industria. del nuovo assetto che 
le strutiure capilalistiche ten-
dono ad assumere. 

Vi & poi la Francia povera. le 
regioni depresse. dove la sta-
gnazione economica si aggrava. 
dove esistono le soitoqualifiche. 
le ndtiziom degli orari di lavoro. 
le basse remunerazioni: si parla 
di uno SMIG (salario minimo ga-
rantito) mensile a 3S0 franchi 
(48 mila lire), e di remuncrazio 
n't effettive a 500 franchi (60 mi
la lire). La modertitzzazione e la 
concentrazione dell'industria. la 
minaccia di disoccupazione e di 
licenziamento. la riduzione degli 
orari di lavoro allargano ir.tanto 
la crisi lavorativa a nuove re
gioni. « Una volta — ha dichia
rato Descarnps. segretario gene
rate della CtTC — ct si mqute-
lava per la Bre'agna. Adesso. il 
Massiccio Centrale e~ malato. II 
fiord non va molto meglto. e la 
Lorena £ colpita ». Le rivendica-
zioni su cui i sindacati doman
dano che st apra un neaoziato con 
il padronalo e con il governo so
no le segventi: a) aumento e ri-
calutazione dei salan. con la fis-
sazione di un minimo salariale 
garantito nel spttore privato non 
interiore a seicento franchi al 
mese (SO mila lire); b) misurc 
concrete per garanlire la sicu-
rezza dell'impiego ai lavoratori 
colptti dai/e conseovenze della 
concentrazione. dalla moderntz-
zazione. dalla flutluazione dell'e
eonomia; c) ridurre la giornata 
lavorativa. senza dtminuzione del 
salario. in cista di realizzare la 
settimana di quaranta ore in cin
que piorni; d) accordo per Vin-
dennizzo conlrattvale alia disoc
cupazione paniale e misvre con
crete per assienrare ed estende-
re le liberta sindacali. 

Invano. le organizzaziont conje-
derali hanno chiesto di - spieaare 
at francesi. attraverso la radio e 
la teleristone. le ramom dt que-
<lo enorme <ciopern c'"» oeerd. 
per certo. alia popolazione graci 
disaoi e ditquirii h oorertio na 
nfatato. Esso conta. visibilmen-
te. svl malcontenlo delta oente 
c non impegnata ». 

Mioiiaia di manitesltni hanno 
pertanto invaso Par>oi ad opera 
dei sindacati. Su uno £ sent to 
— giallo su rosso — soltanto una 
data: 17 maggio. Set testo di al
tri. le confederazioni si rivolao-
no ai lavoratori del settcre pri-
cato e a qitelh del *eltore pub
blico. per npresentare la rosa 
dei prohlemt rivendtcatiri fl <i 
anidcato e la portata del qrawle 
sciopero nene quindi illustrato 
ai cittadim. in altn volanlim 
Per la pnma volta. una maraa 
dei lavoratori parigini £ previ-
sta. dalla Bastiolia alia Repub
blica: nella immensa piazza del
la Repubblica £ stata convocata 
la manifestazione finale, e i lea
ders delle confederazioni sinda
cali parleranno alia foUa. 

Maria A. Macciocchi 

tanto. hanno proclamato lo 
sciopero della fame, insieme a 
quattro monache. 

Nella vicina base americana 
si troverebbe, come < profugo 
politico*, il gen. Ton That 
Dinh, destituito da Ky dal ca 
mando del primo corpo d'ar-
mata: di lui gli americani vor 
rebbero ora servirsi come « in 
termedinrkf* tra Ky e i «ri 
belli». Secondo altre notizie, 
Dinh sarebbe invece a Hue. 
per conferire con i generali 
locali. 

Uu£ — in questa citta, che 
si trova ad una ottantina di 
chilometri a nord di Danang. 
starebbe organizzandosi la re 
sistenza a Ky. Truppe impo 
gnate nelle campagne stareb 
bero tornando nella citta per 
rafforzarne la guarnigione, 
mentre gli studenti starebbero 
costituendo « commandos > ar-
mati per affiancare i militari. 
La radio locale continua a tra 
smettere appolli del generale 
Pahn Xuan Nhuan. comandan 
te della prima divisione, che 
incitano alia resistenza contro 
Cao Ky. Un elicottero delle 
forze di Saigon e stato abbat-
tuto nelle vicinanze della citta 

Saigon — Nella capitale. il 
reverendo Thien Minh. in un 
discorso a una folia di fedeli, 
ha accusato il gen. Ky di pro 
gettare lo sterminio dei bud 
disti. ha chiesto a Ky di an 
darsene immediatamente ed ha 
chiesto un nuovo primo mini
stro che organizzi < immedia-
tamonte > le elezioni. « Noi — 
egli ha detto — lotteremo con 
tutti i mezzi contro il gen. Ky. 
compresa I'organizzazione di 
manifestazioni di strada. II 
gen. Ky ci ha tradito. Egli ha 
vinto il primo round coglien 
doci di sorpresa. ma tutte le 
unita governative della prima 
regione tattica, in particolare 
la prima e la seconda divi 
sione sotto gli ordini del gen. 
Ton That Dinh, continuant) 
ad opporsi al governo di Sai
gon ». < Da ieri — egli ha <ig-
giunto — la situazione politi
ca e divenuta molto piu gra
ve di quanto non fosse in oc
casions della crisi del mese 
scorso >. Thien Minh ha anche 
annunciato che un migliaio di 
persone a Saigon hanno ini 
ziato lo sciopero della fame 
di protesta. II reverendo Tri 
Quang. dal canto suo. ha in
viato da Hue un messaggio a 
Johnson, Cabot Lodge e ai 
buddisti del mondo intero. in 
cui si chiede c ai responsabili 
di intervenire immediatamente 
per impedire al governo sud 
vietnamita di utilizzare I'eser-
cito contro la popolazione e la 
sede dei buddisti a Danang ». 

Lo sciopero generale procla 
mato dai sindacati legali con
tro le brutalita poliziesche. e 
in particolare contro I'arresto 
e le torture inflitte ad una 
giovane operaia. ha paralizza-
to i trasporti, 1'industiia tes-
sile e quella petrolifera, oltre 
al porto. Gli americani sono 
estremamente preoccupati per
che anche un solo giorno di 
sciopero (ma pare che esso 
proseguira domani) contribui-
ra a rendere gravissima la si
tuazione dei rifornimenti mi
litari alle truppe americane. 

come capolista. ddl'on. Baltisti-
ni, uomo di Togni e di Scelba, la 
rappresentanza DC £ imbottita di 
esponenti < corporativi * e indu-
striali. Vobieitivo £ chiaro: con
tendere volt alle destre e pro-
porre. dopo la consultazione. tin 
centro sinistra di marca scelbia. 
na. Siamo. in sodanza. sulla stes
sa linea di Genova. dove, come 
abbiamo gia denunciato la DC 
ha nella sua lista un vero e pro
prio i fronte dei padroni >, ricu-
perati dallo schieramento libera- • 
le attraverso la mediazione di 
Costa. Scars't gli elementi dalle 
Pualie. dove, se si fa eccezione 
per il PCI che ha presentato 
ovunque le proprie liste. tutti gli 
altri partiti sono tuttora alia ri-
cerca di faticosi compromessi. 

Metallurgical 
giamento di intransigenza ed 
eguah atti di rappresaiiha. 

La pinna cncolare del inmlstio 
delle Parlccipazioni statali, nol 
1UG2. aveva gcttato un seme ta-
couilu. con il dislacto dell'Inter-
sind dalla Confimliistria tin cial-
L'lm/io dolla precedente vcrten/a 
contiattuale di categoria. Tutti 
ricorderanno che nel '02. dopo 
il primo sciopero. I'lntersind im-
zio tr.ittatne che, »ia pine ha 
tortiiosita e ditlicolta. portarono 
alia stipula/.ione dell'accordo con
tiattuale, con contenuti innov.v 
ti\i e con sei niesi d'anticipo 
sui contralto i>e! il re-̂ to della 
metallurgy, cioe per un mihnne 
di lavoratori. 

Ora invece le trattnttve sono 
state rotte eon I'lntersind e pri
ma » che con la Conlindustrn. 
La seconda cncolare Bo sui rap
porti di lavoro nelle a7iende IR1-
EN1 c stata complctamente in no 
rata. L'lnter^ind ha detto ai sin
dacati il mede*imo no nlle riolit«-
ste di mamriori talari e magmort 
diritti: ed ha colpito le avail-
guardie e gli «cioperanti - al-
1'Alfa Romeo. all'ltaNidor e coil 
via — nel'o ^to^o mr>lo ilella 
FIAT e della Pmswio. 

Tutto cio si sn'ega con i dua 
piu famosi discord del presidente 
del Consiclio. prima e dopo l'ul
tima crisi covernativa In <;ot-
temhre. Moro aveva detto a Rarl 
che lo Stato avrehbe dato I'psein-
pio d'intransisen/a nelle vertonz* 
di lavoro; in nprile ha detto * 
Fosuia che il governo non puo 
accedere alle rivendicazioni dpi 
lavoratori. Fra questi due di^ror-
si, I'uno a conforto dl Ciro^na. 
Paltro a imitazione di Co=ta. sj 
6 collocata la dichlarazione pro-
Krammatica dell'iiltimn (for=e 
per dawero) centro-sinistrn: dl-
chiara7i'one di «impamalita » 
smentita gia dalle denunce di 
ferrovieri e viaili scioppranti. e 
poi dall'lmmutata intransi<?enza 
dell'Intersind e dalle bastonature 
poliziesche contro Gli operai e 
impiesMti in sciopero 

Oagi dunnue" si vedra se I'ln
tersind ha inten7ione dl trattare. 
Se .'o vuole. deve partire dalle 
richieste comuni dei sindacati, 
non da presiudiziali economico-
produttive Venerdi ci sarn I'in-
contrn con la Co-ifindiistria per 
la metallurgia privata. Due MI-
contri decisivi per le ver*en/p 
in cor~o Dopo la ^ospen'io-i" 
della lotta. e chiaro che «i devo 
trattare sul *erio: altrirrenti la 
lotta riprendera piu acn'a. *e 
non altro perche I lavoratori vor-
ranno ricuperare questi ciorni «1| 
pausa. La FIOM ha detto co«e 
rhiare still'incontro e ^iil'a ^er-
tenza. Poche altre ca'egorie itre 
dpll'alimenta/ione) son state pnn-
vocate per trattntiva: IP altre 
rimani-'ono in lotta. come ieri I 
minatori e 02.̂ i i cavatori. 

Liste 
no e della esttema destra del 
partito. 

FIRENZK - Quasi completo il 
quadro a Firenze: PCI. PSIUP. 
PDIUM. PL/. PS1. PRI. MSI e 
PSDI hanno infalti gia deposi-
tato le Ioro liste. Lo debbono fa
re, ancora. la DC e i misstni dis-
sidenti La DC anche qui ha ster-
zato netlamente a destra. esclu-
dendo dalla lista. sia la rin,stra 
lapirtana. sia quella c'/e ta capo 
a Politica. II capolista Pwro R'ir. 
gellini. il vecchio notabik della 
destra clericale. £ ctrcomlnto da 
una «corte» di sconosciuti. sui 
quali perb, tutt'altro che scono
sciuti. si stagliano cone condt 
zionatori e come quablicati rap 
preseniartt dell'alta fi'ianza il 
commendatot Nocentmi lei nee 
sindaco della giunto cenlnsta). 
della granae industria edilizia 
I'archttetto Rartoli. della anrarm 
piu retriva d nolnle radm> lin 
ninseqnt. 

11 quadro fintenUno si contple 
la con la escln*ione nella smistm 
(e dei suot csponentt out qualili 
cali: archiietlo Deltt e Enzo En 
nques Agnoletti) e dpi lomhar 
diani dalla lista del PS1: i can 
didati del PLl sono capeagtaU 
dal sen. Artom (esponente delle 
societa assicuratrici. le stesse elm 
negano ai dipendenti i migliora 
menti coilrattuali richiesli) 
quelli del PSDI la Cnngha (vice 
segretario nazionale) e Mayer 
(pin un liberate che un sociable 
mocratwo). La lista del PSIUi' 
alia sua testa ha il segretario 
prorinciale Biovdi e Vex const 
aliere del PSI Pacchi. 

ASCOLl PICENO - Sella or 
la marchiqiana. com'£ nolo, il 
centro sinistra, benche averse nu 
mericamente una sattda maggio 
ranza ha doruto dic'uarare ban 
carotta. fino a orovocare la ae 
shone commis^armlp. Alia am 
lia della presentazione delle littc. 
pur m un contesto « umtano » dri 
partiti della coalizio^.e. si ripro 
ponoono gli slessi elementi carat 
tenzzanti della frattura di ien. 
La DC. ad csemvio. all'ultmo mo 
mento si r-ede costretta a ndi 
tcutere la propria lista. a scowia 
della dura protexla della sinistra 
Forze Nuove. sicnfcata sull'nl 
tare degli intere.<*i dorotei. 

FORL1' — Le liste aid presen-
tate a Fori} sono sei (PCI. PSIUP. 
MSI. PSDI. PRI e PSI) Mmeana 
quelle di DC. PLl e Vnora R? 
pubblica. Qui come a Cesenati-
co. e come per la Provincio. Ve 
lemenlo che carallenzza i partiti 
di centro sinistra — dalla DC al 
PSI — £ un ineqvirocabile spp 
slamento a destra. fino all'ufiliz 
zazione di elementi pacciardiani 
nella lista repuhblicana. alia 
esclusione della sinistra da quel 
la del PSI SPI eapotuoqo. il sot 
tovegretario Salizziim avrebbe do 
rulo render nolo sahato. »n una 
pvbblica manifestazione poi ri 
soltasi in un totale in.ruccesso. ta 
lista della DC. Ma poi Vesponen 
te Qovemalivo ha rinunciato; al 
Vinterno della DC 6 in alto un 
duro scontro contro il tentativo 
di dorotei, fanfanianl e seelbiani 
di liquidare la sinistra. 

PISA - GENOVA - PUGLIE -
NeU'altro eapduoao toscano in 
e«i si vota. Pisa, dopo il rtlancio. 

De Gaulle 
riceve 

I'ambasciatore 
cinese 

PARIGI. 16 
Il generale De Gaulle ha rice

vuto questo pomeriggio i'amba
sciatore della Repubblica popo-
lare di Cina Huang Cen. con :l 
quale si e intrattenuto per circj 
un'ora 

All'uscita dal palazzo dell'Eli-
seo. I'ambasciatore Huang Cen, 
che era accompagnato dal suo 
interprete personale, si e limi-
tato a dichiarnre ai giornalisti 
di e.ssere da poco tomato da on 
viaugio a Pechino e di aver * vo-
lu'o silutare i! gen. De Gaulle ». 

11 diplomatics era aia stato ri-
rei u'o venerdi scorso all'Eh-ro 
dal -e^retario aenerale della pre-
-iden/a della Repubblica. de Ro
gers II colloq'iio era durato imi 
ora ed un quarto e gli os;er\a-
ton avevano avanzato l*ipotc-i 
che •'ambasr-iatore Huang Co'i 
fo^e stato la'ore di un mes^af 
2'o del governo cine=e nor i! 
3«"-enlp DP fi-TiHp 
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Direttore 
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BARI: ferma risposta alia rappresaglia padronale 

Affermazione della CGIL 
alle Off icine Calabrese 

CAGLIARI Le elezioni articjiana 
di secondo grado 

Dal nostra corrispondente 
BARI. 16. 

Con un voto unitario di gran-
de affermazione della CGIL, 
gli operai delle Officine Ca
labrese hanno risposto alia po-
litica di rappresaglie e di di-
scriminazione che il padrone 
aveva instaurato nell'azienda 
metallurgica. politica che ave
va raggiunto il suo culmine 
con il licenziamento del com-
pagno Giuseppe Bove, candi
date nella lista del PCI per 
il Consiglio comunale di Bari . 

Alle elezioni per la nomina 
della Commissione interna la 
lista della CGIL ha riportato 
417 voti (72%) e 4 seggi; la 
CISL 155 voti e 2 seggi. II 
seggio degli impiegati 6 anda-
to alia CISL perche i candidati 
della lista della CGIL all'ulti-
mo momento erano stati messi 
nelle condizioni di r i t i rarsi per 
le rappresaglie e le minacce 
del padrone. Gli eletti della 
CGIL sono: Basile Donato. Pa-
parella Francesco, Mongelli 
Michele e Violante Saverio. 

Un successo sindacale. quin-
di , di grande significato per
che alle Officine Calabrese si 
d votato per la commissione 
interna per la prima volta da 
quando esiste la fabbrica. 
Sempre in questi anni il pa
drone era riuscito o a non far 
effettuare le elezioni o ad an
n u l a r e in prat ica la funzione 
e il valore della commissione 
interna. P e r poter votare que-
sta volta gli operai delle Of
ficine Calabrese (oltre 700) 
avevano scioperato per sei 
giorni consecutivi per il ri-
spetto delle liberta sindacali. 

In questa consultazione il 
padrone si e ra inserito con 
lut te le sue forze e con i suoi 
uomini di fiducia minaccian-
do le piu gravi rappresaglie 
contro quei lavoratori che vo-
tavano CGIL. Ma non si e 
t ra t ta to solo di questo. II com-
mendatore Calabrese aveva 
imposto pr ima delle elezioni 
la visita medica a tutti i can
didati della Commissione in
terna e aveva minacciato fra 
qualche mese la modifica del
le denominazioni e gestione 
dell 'azienda per licenziare tut
t i , r iassumere a suo piacimen-
to il personale e far decadere 
la Commissione interna. 

i. p. 

La conferenza regionale della FILLEA 

Poglia: meno investimenti sfatali 
e piu disoccupati nell'edilizia 

LA DCCORRE 
Al RIPARI E 

BLOCCA A DESTRA 

Allarmanti dati forniti dall'ENPI 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 16. 

Intensificazione ed articolazio-
ne delle lotte contrattuali degli 
edili. collegamento di questi lavo
ratori con le altre categorie inte-
ressate ad una nuova politica 
della casa: intervento massiccio 
degli edili nelle lotte per l'occupa: 
zione viste non solo in termini 
generaci ma su obiettivi qualifi-
canti e ben definiti (piano per 
1'irrigazidne e suo finanziamento). 

Questi sono stati i problenii 
principali affrontati dalla confe
renza regionale dei dirigenti del
le federazioni dei lavoratori della 
edilizia e delle segreterie della 
Camere confederali del I*avoro 
convocato a Bari dal Comitato 
regionale puglicse della CGIL e 
presieduta dal compagno on. Clau-
dio Cianca. segretario generale 
della FILLEA nazionale. Nel cor-
so dei lavori e stato rilevato, tra 
1'altro. che nel settore delle ope-
re pubbliehe, in Puglia, il rap-
porto popolazione-occupati e di 
un occupato su 83 abitanti, men-
tre nel Mezzogiorno 6 di uno ogni 
72. Per quello che si riferisce ai 
lavori direttamente finanziati con 
i crntributi dello Stato nel 1965, 
mentre in Lombardia su un finan
ziamento totale di 108 miliardi, 6:1 
erano stanziati dallo Stato, in Pu
glia questa cifra si riduce a com-
plessivi 52 miliardi dei quali 50 
con finanziamenti dello Stato. 

II compagno Gramegna. segre
tario regionale della CGIL. nella 
sua relazione alia conferenza ha 
rilevato che per la Puglia gli 
investimenti che nel settore del
le opere pubbliehe nel 1960 erano 
stati pari al \2% degli investi
menti totali, sono scesi rispettiva-
mente al 10.4% del 1961. al-
1-8.7% del 1962 e al 6.5% del 
1963. Nel settore delle abitazioni 
gli investimenti. che erano pari al 
29.5%. nel 1960. scendono rispet-
tivamente al 27.3% nel 1961. al 
27.1% nel 1962 e al 20,4% nel 
1963. 

Piu gravi i dati relativi alia 
attivitu creditizia. La Puglia nel 
1963, con una popolazione resi-
dente pari al 6.65% dell'intera 
poiwlazione italiana, riceveva per 
credito finanziario ed edilizio 
1'1.42% dell'intero impiego degli 
istituti speciali di credito di tutta 

Italia, mentre il triangolo indu-
striale, con una popolazione resi-
dente pari al 26.49% dell'intera 
popolazione nazionale. riceveva 
invece il 42,47%. 

II quadro non si presenta mi-
gliore ovviamente per quanto con-
cerne l'occupazione. Basterebbe 
solo esaminare l'andamento del
le ore integrate per averne con-
ferma. Nel gennaio 1965 1'edilizia, 
the assorbi il 13% delle ore inte
grate per tutta l'industria pu-
gliese. nel febbraio 1965 passo al 

45%, raggiungendo addirittura 

nel marzo dello slesso anno il 
52,50% delle ore integrate per 
tutta l'industria pugliese. 

La conferenza alia luce delle 
lotte fin qui sostenute ha sot-
tolineato con forza la necessaria 
intensificazione dell'azione sinda
cale unitaria e articolata, cosl 
come gia hanno dimostrato le 
forti manifestazioni degli scorsi 
giorni in occasione degli scio-
peri nazionali della categoria. 

Italo Palasciano 

Comizio del PCI a Pescara 

Liberare il 
Comune dalla 

corruzione 
Compatto sciopero 

dei netturbini 
di Foggia 

FOGGIA. 16. 
E' continuato anche stamane 

in maniera compatta lo sciopero 
dei netturbini 

Le astensioni dal lavoro hanno 
creato vivo disagio tra le popo-
lazioni in quanto i rifiuti non so
no stati raccolti per cui la citta 
e piena di immondizie per le vie. 
Questa situazione ha creato tra 
i cittadini vivo malcontento e si 
spera che il Comune possa risol-
vere, accogliendo le legittime 
richieste dei lavoratori, la ver-
tenza in atto. 

L'AQUILA 

avata la crisi della 
Giunta di centrosinistra 

Parlamentari 
e coltivatori 

abruzzesi stamane 
a Montecitorio 

L'AQUILA, 16 
L'Alleanza dei contadini conni-

nica che. in ottemperanza al man-
dato ricevuto dai partecipanti al
le manifestazioni unitarie delle 
popolazioni della Valle Peligna 
e della piana di Navclli Ansido-
nia che hanno avuto luogo nei 
pnmi giorni di maggio a Pra-
tola Peligna c Civitarctenga. Ton. 
Vittorio Giorgi ha fissato fmcon-
tro con il ministro del'Agricol-
tura per merroledi IB. 

L'incontro dovra avcrc come 
protagonisti. da una pare il mi
nistro dcH'AgricoItura c dal-
l'altra una rappresentanza. la 
piu larga possibile. di dirigenti 
sindacali e di categoria. di par
lamentari abruzzesi. ammirustra-
tori provincial] e comunali delle 
zone intcressate. 

Al centro dell'incontro deve ra-
servi la richiesta della estensio-
ne a tutto il territorio abruzzese 
dei potcri di intervento deU'Ente 
di Sviluppo in Abnizzo». ormai 
eostituito con D.P. n. 237 c pub-
bHcato sulla Cazzetta Ufficale 
del 9 maggio. n. 112. 

Come e noto. il decrcto succcs-
sivo che dovra delimitare le zone 
di intervento deU'Ente di Sv.lup-
po in Abni7zo. oschiderebbe, per 
quanto riguarda la nosira Pro
vincia. i Comuni del Comprensi». 
n o della Valle Peligna. della Val
le Subequana. della Piana di Na-
volli-Ansidonia e della Valle del 
Tirino. Altro problcma importan-
te che dovra essere posto all'at-
tenzione del ministro e quello del
la irrigazione che riguarda la Val
le Peligna. il Tirino e la Piana 
di Navelli-Ansidonia per circa 

, 30 mila ettarj di terreno. nonche 
altri 10 mila ettari che riguarda-
no la Valle Aqudana e U Basso 
Aterno. 

L'Alleanza dei Contadini infor-
ma tutti g'-i interessati che l'in
contro con i parlamentari c fis
sato alle ore 10.30 davanti all'm-
gresso ccntra'.e di Montecitor,t>. 
Da qui la delegazione andra at 
ministro deirAgricoltura. 

L'Alleanza dei contadini pn> 
ga tutti gli invitati a fare quan
to e nelle Ioro possibility per es. 
sere present! a questo importan-
t e incontro per sostenere le giu-
i te richieste delle nostre popo-
larioni. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQUILA. 16 

La crisi deU'Amministrazione 
comunale di centrosinistra che 
si dava per risolta e invece piu 
grave che mai. Dopo la mancata 
riunionc del Consiglio comunale 
che avrebbe dovuto discutere il 
bilancio prcventivo 1966 e anda-
ta deserta per le beghe insortc 
tra i partiti della maggioranza. 
era stata convocata, dai segre-
tari dei partiti della coalizione, 
una « riunione chiarificatrice» 
per trovare «nuove basi di col-
lalwrazione politica >. Ma l*at-
lesa < ehiarificazionc > e appro-
data unicamente nella decisione 
di far dimettcre il sindaco dot-
tor Albano. 

Diciotto mesi sono trascorsi 
daU'elczione dell'attuale Consiglio 
comunale senza che nulla di po-
sitivo sia stato ancora fatto per 
trovare una soluzione ai troppi 
problemi che assiilano il Co
mune. 

II fatto e che ; compagni so
cialist! entrati nella coalizione 
con l'intento di * risanare» il 
Comune. in -ealta si sono trova-
ti coin\o!ti nello slesso delete-
rio costume, instaurato dalle am 

ministrazioni centriste. che pone 
alia base di tutto la spartizione 
del sottogoverno e non un sano 
cnterio amministrativo inteso 
a far prevalere l'interesse della 
collettivita. 

L'assegnazione della presiden-
za dell'Azienda Turistica del 
Gran Sasso e di qualche altro 
ambito incarico blocca ogni al-
tra attivita amministrativa, il bi
lancio che la leficrf impone di 
sottoporre al Consiglio in tempo 
utile viene messo da parte, men
tre le questioni di fondo: munict-
palizzate. disoccupazione, cmi-
grazione. crisi deH'agricoltura. 
e c c . sono poste nel dimentica-
toio. In tal modo il centrosinistra 
esautora di fatto il Consiglio co
munale che vicne convocato solo 
per porre lo spolverino sulle de
cision! presc al difuori della se-
de legittima. 

Il Consiglio comunale deve tor-
nare ad essere quello stmmento 
democratico di esercizio del po-
tcre oggi negletto. Le antidemo-
tratiche di?cr;minazioni effet-
tuate fino ad ora con l'apphca-
zione aulomatica della linea go-
vernativa debbono linire. 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA, 1G. 

In Piazza Salotto si e tenuto 
un comizio del PCI sulla crisi 
al Comune ed alia Provincia di 
Pescara . Ha parlato il compa
gno on. Giulio Spallone. 

L'oratore, dopo aver ricorda-
to le vicende che hanno porta-
to alia grave situazione odierna 
negli Enti locali ed aver dentin-
ciato le pesanti rcsponsabilita 
degli uomini e dei parti t i di 
centrosinis t ra , ha indicato le 
proposte dei comunisti come le 
s o l e c a p a c i di avviare ad una 
soluzione democratica la crisi . 

Esse possono essere cosi r ias-
sunte: 1) riconvocazione imme-
diata dei Consigli per un pro-
fondo dibaltito da cui far sca-
turire una nuova politica ed 
una nuova maggioranza: 2) 
nomina di una commissione di 
inchiesta al Comune per inda-
gare sulle rcsponsabilita degli 
scandali cdilizi; 3) una nuova 
politica urbanistica. 

Come e noto nella seduta del 
Consiglio di lunedi scorso an
che la giunta comunale ha ras-
segnato le dimissioni dopo quel
le della giunta provinciale. In 
quella occasione tuttavia gli 
esponenti della maggioranza so
no sfuggiti ad un serio dibatti-
to sulla crisi, di cui non han
no avuto il coraggio di indi-
ca re i veri motivi. Si e giunti 
a coniare un nuovo termine per 
nascondere la verita alia citta-
dinanza: si e parlato di < on-
deggiamento » all* interno del 
centrosinis t ra . 

La verita c che ci troviamo 
di frontc al fallimento di tutta 
una politica ed a uomini immer-
si fino al collo nello scandalo 
edilizio. Paghino coloro che so
no responsabili di aver conse-
gnato il Comune nelle mani de
gli speculator! edili. si difenda 
1'autonomia del Consiglio co
munale. si rinnovi il costume 
democratico: solo cosi — so-
stengono i comunisti — si av ra 
una vera soluzione alia crisi. 

g. c. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 16. 

E ' stata presentata la lista 
della Confederazione Naziona
le Artigianato per le elezioni 
artigiane di secondo grado per 
sabato e domenica 22 maggio. 
dalle ore 8 alle ore 22. nei lo
cali della Cassa Mutua in via 
Logudoro 17. Le elezioni sono 
state convocate per il rinnovo 
del Consiglio di amministra-
zione della Cassa Mutua, degli 
artigiani della provincia di Ca-
gliari. 

Val la pena di sottolineare 
la grande importanza delle 
prossime consultazioni. II voto 
di domenica 22 maggio, infatti, 
non ha importanza solo per la 
categoria degli artigiani. ma 
per tutto lo schieramento de
mocratico della sinistra che, 
presentandosi unito alle elezio
ni di primo grado, ha conse-
guito un clamoroso successo. 
ottenendo la maggioranza as-
soluta nella commissione e fra 
i delegati locali. 

La DC. al larmata da questi 
risultati, ha cercato di correre 
ai ripari presentando una lista 
unica tutti di notabili dc. Cioe, 
domenica prossima. scenderan-
no in lizza. sotto l'insegna del
la DC, quei candidati di due 
diverse associazioni che, alio 
elezioni di primo grado, si 
erano fronteggiati in liste di
verse. 

Esponendosi addiri t tura al ri-
dicolo, la DC ha presentato 
quale capolista il presidente 
uscente. gia bocciato nelle ele
zioni di primo grado in un 
collegio di Cagliari che rac-
coglie circa 500 artigiani. La 
nuova candidatura del presi
dente uscente 6. dunque, cla-
morosa. ma in verita non pu6 
stupire. Essa corrisponde alia 
consueta logica del potere dc : 
i fedeli debbono s t a r e « a gal-
la > a tutti i costi, nonostante 
la condanna degli elettori. 

D'al tra par te , lo schieramen
to autonomistico di sinistra si 
presenta, ora, piu largo ed uni
to che mai . NeH'ultima fase 
elettorale sono entrati nella 
coalizione autonomistica anche 
i socialdemocratici. Per tanto, 
la lista N. 1 risulta sostenuta 
dai comunisti, socialisti, social-
proletari, sardisti e socialdemo
cratici. 

E ' necessario, per poter con-
seguire un nuovo successo nel
le elezioni del 22 maggio. 

Le indecisioni all ' interno del
la sinistra autonomista ad al

tro non servirebbero che a fa-
vorire la DC la quale, ancora 
una volta, di fronte al potere 
in pericolo. ha saputo, almeno 
formalmente, ricucire opposti 
schieramenti, presentandoli in 
una unica lista. 

Questi i candidati della lista 
n. 1: Virgilio Campus, Caglia
ri ; Angelo Cruciani, Oristano; 
Luigi Fadda , Dolianova; Anto
nio Garau, Assemini: Flavio 
Mattana, Gonnesa; Leonigio 
Mulas (noto come Dionigio), 
Cagliari: Giovanni Ritzu, Ca
gliari: Vincenzo Salaris, Ca
gliari: Sindaco effettivo: Ame-
deo Usai, Carbonia; Sindaco 
supplente: Vittorio Porecedda, 
Cagliari. 

g. p-

Palermo: in 5 anni 
198 omicidi bianchi 

Non si tratta solo di un grave rapporto quantitative rispetto alia media 
nazionale ma soprattutto qualitativo determinate) dalle pesanti condizioni 
di lavoro e dal«clima»aziendale in cui gli operai sono costretti ad operare 

Conferenze e 
dibattiti sulla 

«Vita di Antonio 
Gramsci» 

CAGLIARI. 16. 
Nel Cii-colo Culturale «Gram

sci » di Nuoro, a iniziativa del 
PCI, il prof. Francesco Mura. 
alle ore 18,30 di mercoledl pros-
simo, terra una conferenza sul 
libro di Giuseppe Fiori: « La vi
ta di Antonio Gramsci». Segui-
rA un dibattito. A chiusura della 
manifestazione sara proiettato il 
film americano 11 sale della ter
ra. sulle lotte dei minatori del 
Nuovo Messieo e delle loro don-
ne. La cittadinanza di Nuoro e 
invitata ad intervenire. 

Un dibattito sul racconto bio-
grafico di Giuseppe Fiori si e 
svolto a Cagliari nel salone del-
l'Associazione culturale «Amici 
del Libro». II vice sindaco di 
Cagliari, prof. Sebastiano Dessa-
nay, ha introdotto soffermandosi 
sul nuovo profilo di Gramsci, 
quale emerge dal libro del Fiori. 

II prof. Francesco Ciusa Ro-
magna si e occupato del Fiori 
narratore e deU'interesse che il 
suo ultimo libro ha suscitato e 
suscita su tutta la stampa na
zionale. tra un pubblico vasto di 
studenti, di lavoratori e di gio-
vani. 

A conclusione del dibattito, per 
rispondere alle domande e ai 
chiarimenti del pubblico (tra cui 
il consigliere regionale comuni-
sta on. Armando Congiu, l ' aw. 
Marco Deliberto. il dott. Mario 
BringaRlia') ha preso la parola 
Giuseppe Fiori. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 16. 

Allarmanti. gravissimi dati sul
la dimensione del fenomeno de
alt infortuni sul lavoro nel pa-
lermitano — i primi dati uffi-
ciali che venaano rest noti da 
violto tempo a questa parte — 
sono stati {omiti dall'ENPI in 
occasione di un conveono sul 
drammatico tenia, svoltosi nei 
niorni scorsi nel capoluogo si-
ciliano. 

In breve: nel giro degli ultimi 
cinque anni, si sono reyistrati 
nella provincia piu di centomila 
inlortuni sul lavoro (esattamente 
100.147). 1H8 dei quali vwrtali. 
Queste cifre non tengono conto 
nd di una parte degli infortuni 
veriftcatisi in piccole azwnde e 
non denunziati: e neppure dei 
casi — non infrequent!, purtrop 
po — in cui le gravissime con
dizioni dell'infortunato si prolun-
gliino per un note vole lasso di 
tempo e si concludano poi con 
la moite del lavoratore. che spes-
so non vicne piu registrata ai 
fini statistic!. 

Pur con tali approssimazioni 
per difetto. queste cifre portano 
la percentuale d'incidenza degli 
infortuni nel palcrminato ad un 
ItL'ello nettamentc supcriorc sia 

alia media regionale che. soprat
tutto, a quella nazionale. 11 di-
stacco si mantiene purtroppo co-
stante: nel '61. su unlit' lavora
tori palermitani la frequenza 
degli infortuni era stata del 307,07 
contro il 29S.74 per mille del data 
alobale siciliano e il 236,23 per 
mille registrato nel Poe.se; nel 
'04 la frequenza ha registrato 
ovunque una fless'tone. ma le pro-
porzioni sono rimaste pratica-
mente immulate con un 265.37 
per mille a Palermo, un 261,88 
in Stcilia. un 228.97 in Italia. 

Ora, se il rapporto Palermo-
Sicilia potrebbe consentire a 
qualcuno di sostenere die i tre 
e piu operai su died vittime di 
infortuni e i venti omicidi bianchi 
coN.sumati OQIU anno nel paler-
mitano altro non siano se non 
<' rtrii'L'itabilf tributo di simgue •» 
che una zona meno depressa (si 
fa per dire, naturalmente) e co 
stretta a paaure in misura maa 
giore di aree economicamente 
piu arretrate (ma nelle tre pro 
vincie interne dello zoljo died 
minatori sono morti soltanto nel-
i'lilfimo sentestre) o il cui svi
luppo e aQidato ad un semplicc 
<cpolo» (ma anche a Siracusa 
sono paurosi 'i ritmi de<)li inci-
denti), e propria il rapporto tra 
media palermitana e media na-

Minacciata di smobilitazione 

I'Aeronautica Sicula di Palermo 
PALERMO. 16. 

Una drammatica crisi. che mi-
naccia di aggravarc ulteriornien-
te la gia difficile situazione del-
l'industria metalmeccanica paler
mitana, e esplosa aU'Aeronautica 
Sicula, una media azienda spe-
cializzata nella costruzione di va-
goni ferroviari e di autobus, nel
la quale sono occupati 500 opcrat. 
Entro venti giorni, infatti. ver-
ranno completati nello stabihmen-
to gli ultimi « pezzi » in lavora-
zione. che fanno parte di una 
partita di carri frigoriferi, dopo 
di che la fabbrica non sapra 
piu cosa fare perche il Ministero 
dei Trasporti e le Ferrovie del
lo Stato hanno lasciato i'azien-
da completamente priva di com-
messe. 

L'incubo del licenziamento m 
massa grava cosii sui 500 operai. 
Una delegazione di lavoratori 
dell'Aerosicula e riuscito questa 

mattina ad incontrarsi a Paler
mo eon il Ministro dei Trasporti 
Scalfaro mentre questi stava co 
minciando una visita-lampo al-
l'aeroporto dell'Isola. A Scalfaro 
e stata chiesta l'assegnazione a'> 
l'Aerosicula di una commessa 
\ier 500 carii ner le Ferrovie 
dello Stato. in acconto sullo stock 
del secondo piano quinquennale 
che dovrebl)e cntrare in vigore 
con il prossimo giugno. 

Scalfaro, Iwnche prodigo di ns-
sicurazioni c di promesse di in-
teressamento, non ha voluto as-
sumere alcun preciso impegno. 
La delegazione operaia s'e in-
contrata anche con l'assessore 
regionale aH'industria, il socia-
!ista Fagone. esprimendogli l'esi-
genza che in ogni caso la Re-
gione garantisca alle maestranze 
dell'Aerosicula la salvaguardia e 
la continuazione del lavoro. 

g. d. v. 

A proposito delle vicende 
nel Comune di Notaresco 

TERAMO. 16. 
II Comitato riiretti\o della Fc-

ocrazione Teramana del PCI ha 
e:-aminato i re:-enti sviluppi del
la crisi apcrtasi al Comune di 
Notaresco a seguito delle dimis
sioni dcffli assessori del I»SI. 
Tali dimi^ioni furono rassejrna-
tc alio scopo di aprire la via ad 
una amminiMrarionc di centro
sinistra. rompendo la collabora-
zionc unitaria delle sinistre. 

La Fcderazione del PCI, nel-
Tanalisi degli a\-\-enimenti tro-
a la conferma clamorosa della 
propria severa critica alia erra
ta posizione assunta dal PSI 
che. nel momento in cui rom-
peva la unita delle sini>tre. 
creava le premesse per la ri 
consegna del Comune alia DC. 
oontro la quale il corpo eletio-
rale a\cva e<pres«o un esphcito 
\oto di condanna. 

Una corretta interpretazionc 
di questo voto, esigeva ed csi-
gc una lotta tenace contro la 
DC. la sua sete di potere, il 
suo trasformismo, la sua poli
tica di conservazione, attraver-
so una larga mobilitazione di 
massa t realizzando il massimo 

di unita delle forze democrati-
che di sinistra. 

In questo ambito il CD. scon-
fessa oplicitamcnte loperato 
de' sindaco di Notaresco che ha 
indotto I compauni con-igl.cri 
comunali ad as«umere una po-i-
zione erronea che va decisa-
mente respinta. 

11 sindaco di Notaresco. ritc-
nendo di impedire una mano\Ta 
scissionista e trasformista. ha 
assunto in realta una posizione 
che indebolisce gravemente la 
lotta contro il disegno di sov-
\ersione antidemocratica della 
DC e compromette la lotta du
ra e difficile per affermare una 
nuo\a maggioranza democratica. 

II Comitato direttivo della Fe 
derazione nel dare mandato al
ia sezione comunista di Notare
sco di trarre dagli av\enimcnti 
indispensabili conclusioni e deci
sion! politiche, riafferma il de-
ciso impegno dei comunisti di 
continuare, in fraterna unitaria 
intesa con tutte le forze demo-
cratiche di sinistra, la lotta per 
battere il prepotere dc, perche 
1'Abruzzo avanzi sulla via del 
rinnovaroento democratica 

Rinviata la causa 
all'ex sindaco e 

all'assessore 
Giovannucci 

PESCARA. 16. 
L'udicnza del processo a carico 

dcU'ex sindaco Mariani e dello 
asscssore Giovannucci. che dove-
va svolgersi stamane presso la 
Pretura di Pescara. e stata rin
viata. II motivo del rinvio e da 
ricercarsi nel fatto che i reati. 
di cui gli imputati devono ri
spondere. cadono nei limiti del-
I'amnistia. approvata nei giorni 
scor-: dal Senato. 

Come e ntV.o i d.io exponent! 
ck"! cen'.ro-nNtra sono imputati 
da ^injont: reati. conne*si alio 
<canda'.o edilizio- omissione di 
atti d'ufficio. omissione di de-
nancc di rea'.o c abuso di potere. 

La nuova segref eria 
regionale del PCI 

in Lucania 
MATERA. 16. 

Durante la prima riunione del 
comitato regionale di partito si 
c proceduto alia elezione della 
segreteria e delle commissioni 
di lavoro. 

La segreteria d risultata com-
posta dai compagni Donato Scu
tari eletto segretario regionale. 
Giuseppe Pace, Elio Altamura, 
Giovanni Schettini, Giuseppe Ala-
gia della FGCI. senatore Ignazio 
Petront • Francesco Tun*. 

REGGIO CALABRIA Da oltre otto mesi Comune e Provincia 
in una completa paralisi amministrativa 

Vivace reazione della base socialista 
al pesante ricatto democristiano 

Dopo aver riconfermato I'alleanza con i fascisti a Cittanova la DC pretende la rottura a sinistra 
a Villa S. Giovanni e a Siderno - La questione delle deleghe settoriali e territorial! - I consigli 

comunale e provinciale sono stati convocati per i giorni 23 e 24 prossimi 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 16. 

I partiti del centro-sinistra. da 
oltre due mesi impegnati nel ri-
lancio della formula. «=cgnano il 
passo ovunque: al Comune di 
Reggio Calabria e nella Ammini 
strazione provinciale nessun ac-
cordo e ancora intervenuto per 
la distribuzione delle deleghe fra 
gli assessori vecchi e nuovi; !a 
progettata estensione del centro
sinistra in tutti i Comuni della 
provincia registra. finora. un cla
moroso insuccesso. 

I.e segreterie provincial! dei 
quattro partiti sono ripiombate 
nel dosaggio del sottogoverno 
paralizzando. in tal modo. la ste^-
sa normale attivita dei Comuni. 
della Provincia. dei piu impor
tant! enti pubblici. come ad esem-
pio. gli Ospedali Riuniti. 

I tre partiti laici del centro si
nistra. preoccupati di arrafTare 
qualcosa di piu nel sottogoverno. 
svolgono un ruolo del tutto subal-
temo rispetto alia vceehia poli
tica clientelare della DC. Persi-
no la bandiera della moralizza-
zione e stata ammainata per ac-
contentare interessi personali: 
cosi. agli Ospedali Riuniti di Rec-
gio Calabria — dove il Consiglio 
di amministrazione e stato sciol-
to per gravi irregolari'.a amm:-
nistrative — un commissario pre-
fettizio e stato sosiituito con altro 
.-oltanto perche s:a\a per scopri-
re affari p»xo p;il,ti. 

Intan'o. a!K> amministrazion'> 

provinciale. il dr. Macri. rieleito 
presidente nonostante le gra\i 
accuse del sociah^ta tlr. Viola. 
e solo a go\emare poiche gli as
sessori. ancora senza delega. non 
hanno alcuna voce in capitolo. 

Ancora piu grave e la situazio
ne al Comune di Reggio Calabria: 
assessori senza delega e frazio-
ni prive di delcgato comunale. 
danno al nuovo sindaco. geom. 
Pietro Battaglia. poteri e funzi> 
ni podestanli. 

I>a sfrontatezza dei demoeri-
stiani non ha limiti: dopo aver 
riconfermato a Cittanova 1'allean 
za con i missim. la DC pretende 
la rottura della maggioranza de
mocratica a Villa S. Giovanni e 
di quella socialcomunista a Si
derno come condizione primaria 
per sbloccare la situazione al 
Comune di Reggio Calabria ed 
alia amministrazione provinciale. 

II pesante ricatto democristiano 
ha pero provocato una vivace 
reazione fra la base socialista. 
Le seaaoi dttadine del PSI, dopo 

aver rilevato che < non si e an
cora provveduto. per diflicolta in
terne della DC. alia distribuzione 
delle deleghe settoriali e territo
rial! ed afla convocazione dei ri-
spettivi Consigli comunale e pro
vinciale ». e sottolineato * anco 
ra una volta che la provincia in-
tera ed il Comune di Reggio in 
particolare. si trovano da oltre 
otto mesi. in una completa para
lisi amministrativa > hanno e-
spressamente invitato la segrete
ria provinciale del Ioro partito 
c a porre. di intesa con i respon
sabili delle federazioni provincia
ls del PSDI e del PRI. un termi
ne perentorio alia DC entro il 
quale dovranno essere appianate 
tutte le diflicolta che ancora si 
frappongono per un effettivo ri-
lancio della politica di centro si
nistra *.. 

Le pressioni del nostro partito 
e della base socialista. un recen-
te intervento del prefetto. pare 
siano gia riusciti ad ottenere un 
primo risultato. Infatti Ic segre

terie dei quattro partiti del cen
tro sinistra chiedcranno al pre
sidente deH'amministrazione pro
vinciale ed al sindaco di Reg
gio Calabria di convocare « i ri-
spettivi Consigli per i giorni 23 
e 24 c m . >. 

Sugli accordi circa < I'attribu-
zione delle deleghe settoriali e 
territoriali alia amministrazione 
provinciale ed al Comune capo
luogo > non e stato ancora rag
giunto un accordo totale. Comun-
que staser.T ;I comitato provm 
cia'.c della fX' — oltre a confer-
mare il 29 giugr.o p.v. come dala 
del congre.-so provinciale — da 
vra dare una risposta ai tre par
titi < laici > <ulle delegh*» * terri
toriali e settoriali > e sulla divi-
sione delle presidenze fra le 24 
commissioni comunali. non rin-
novate da otto anni. In partico
lare. la lotta e serrata per 1'at-
tribuzione delle presidenze nel-
l'ECA. presso l'azienda munici-
pale autobus e nella farmacia co
munale. L'n accordo « globale > 
appare as?ai difficile perche una 
larga parte del comitato provin
ciale della DC vorrebbe rinviara 
ogni « decisione importante » do
po il congresso provinciale del 
Ioro partito. 

Contro ogni manovra ritarda-
trice il gruppo consiliare del PCI 
ha vivacemente protestato, de-
nunciando in pubblici comizi te-
nuti in tutte le frazioni cittadine, 
le gravi responsabilita della DC 
e dei suoi alleati c laici >. 

Enio Lacaria 

Reggio Calabria 

Nonostante il ribasso 
il traghettamento rimane 
appannaggio dei privati 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 16. 

Le fen-ovie dello Stato hanno 
diminuito notevolmentc le tariffe 
jwr il traghettamento degli au-
tomczzi sulla rotta Reggio Ca
labria-Messina e \ i ce \e rsa : dal
la prccedente tariff a di L. 1.650 
a t. si e scesi a lire 900 per 
tonnellata lorda. Pertanto «po-
tranno benefkriare della nuova 
tariffa gli" autotreni. autocarri, 
motofurgoni. motocarri e rimor-
chi adibiti al trasporto di cose 
sia carichi che vuoti. II peso 
minimo tas«abile e di tonnella-
te 2.5. pari a lire 2.250 *. 

Protesta per il 
protrarsi della 

verfenza 
medid-INAM 

SIRACUSA. 16. 
In seguito ad una dimostrazione 

di oltre mille lavoratori di Frarv 
cofonte il sindaco di Francofonte 
ha inviato il seguente telegram-
ma al prefetto di Siracusa e ai 
ministri degli Intemi. del Lavoro 
e della San.ta. Ecco il testo del 
telegramma: «Lavoratori Fran
cofonte tutte categorie danneggia-
ti persistente agitazione medici 
mutualistici protesta no vivamen-
te mio tramite auspicando pronta 
soluzione problemi connessi con 
tale agitazione pregiudizievole sa
lute pubblica et particolare eco-
nomia categorie irvteressate. F.to 
Intrigliolo, eindaoo Francofonte K 

La decisione delle Ferrovie 
dello Stato giunge ton molto ri 
tardo e quando la concorrenza 
della societa privata < Caronte > 
aveva sottratto. ton tariffe di 
trasporto agevolate ed infenori. 
quasi tutto il traffico degli au-
tomezzi pesanti verso la Sici-
lia e vicevcrsa. 

Proprio in questi giorni. un'al-
tra societa privata. la SAM. ha 
avuto la concessione per 1'eser-
cizio. con due navi traghetto. del 
trasporto di auiomezzi e pcrso-
ne da Reggio Calabria a Mes
sina e viceversa. 

E" da rilevare che. pur esscn-
rio le nuove tariffe praticate dal
le ferrovie Ieggermente infeno 
ri a quelle deila « Caronte >. 
ancor.i una volta il Consiglio di 
Ammini<-trazione delle ferrovie e 
rima^-to «ordo alia legittima ri
chiesta di praticare tariffe age
volate per il traffico degli auto-
mczzi targati RC e ME. 

Cosi lintenso traffico di auto-
mezzi fra Ic due citta dello 
Stretto rimarra appannaggio 
esclusivo delle due Societa pri
vate che effettuano ben 12 cor
se gionaliere di traghettamento 
fra Reggio Calabria-Messina e 
viceversa. contro le attuali 5 
corse effettuate dalle navi tra
ghetto delle ferrovie dello Stato. 

Si puo anche concludere che 
la recente decisione delle ferro
vie, lasciando immutato il nume-
ro delle corse e rifiutando di 
praticare tariffe agevolate per le 
auto targate RC e ME, favorisce 
di fatto la concorrenza delle due 
societa che gia dispongono di 4 
navi .traghetto, di propri punti di 
approdo e di piu facili attrez-
zature di imbarco e sbarco. 

rionalc a tajiliare carlo a questa 
interessata ipotesi, confermando 
come non sia tanlo e .soltanto la 
quantitn di imprese insediate a 
detenninare I'aumento del tas*o 
infortunisttco ma piuttosto la 
qualita delle co/idizio/ti di lavoro. 
il clima in cui il lavirratore e 
rostrctto ad operare. 

E' interessante. del resto. esa
minare nel dettaglio la distribu
zione per settori e categoric di 
lororo, la natura e le cause di-
rette degli infortuni nel paler-
mttuno. Scl quinquennio '(ij'65 
18.991 infortuni (142 mortali) si 
sono contati nel settore indu 
striate, e 21.156 (56 mortali) in 
quello agricolo. 

Per coijliere in tutta la sua 
drammaticitd il senso delle ci
fre globah (purttoppo rimango 
no m parte oseun i dati rumar-
danti il settore aartcolo) VEX PI 
fornisce un datocampione di no-
tevole mteresse: i 4.148 infortuni 
regittratt nell'aico di ahum re 
venti mesi nel solo settore indu 
striale. a Palermo citta. Bene, di 
questi. il 33.'A per cento (11184) 
si sono vetificati nel solo camin 
dell'industria metalmeccanica. t 
il 30.4 per cento (I I'O'.'f) nel cam-
po dell'edilizia. Questi due settori 
cottituiscono. coin'e noto. il 
grosso dell'attivita industriale di 
Palermo. In particolare. per quel 
die riguarda la metalmeccanica. 
la parte del leone vien fatta 
(come nel fatturato e nell'occu-
pazione cosl anche e soprattutto 
nel campo mfortunistico) dai 
Cantieri Xavali di Piagqio. Poco 
meno della metd dei lavoratori 
(il 42,5 per cento del campione) 
sono vittime di mjorua, ,ru.i-
cati dalla cadtttu <it oin it da 
urti. ecc: nwlti altri < I L'̂ %) 
nmangono li-riti ne'i i '•• •< rare 
gli utensili. V8 per cento subisce 
daunt con Vuso dei maceinntiri. 
altrettanti si infortunano sui mez-
ri di trasporto. Per Vcdilizia. 
un solo, eloquentissimo data: su 
1.263 infortuni, un terzo p stato 
causato da cadute da impalcatu-
re insicure. 

Sm qui le cifre; ma se Ente 
prevetizione infortuni e lspetto-
rulo del lavoro sono prodighi di 
cifre. non sono altretlanto espli-
cili sulle cause degli infortuni. 
E' cosi die. dictro il manto del-
Vapparcnte obiettivitd. si tenta 
di mascherare Vassai chiaro ten
tative di scaricare sui lavorato
ri una parte sostanzialc ddlc re-
sponsabilitd degli incidenti. Que
sto tentativo, che al convegno si 
coglieva net paternalistici appelli 
ai lavoratori perche « stiano at
tend ». « non siano imprudenti », 
ecc, lia avuto la piu recente e 
scandalosa manifestazione nel ri-
fiuto dell'lspettorato del Lavoro 
di prendere atto e di ulilizzare 
le denunzie della commissione in
terna e dei lavoratori del Can-
tiere sugli infernali ritmi di la
voro. sui sistematici tagli dei 
cottimi. sul supersfruttamento. 
sulla mancanza di adeguate mi-
sure antinfortunistiche e di sicu-
rezza all'interno dello stabilimen -
to di Piaggio. 

Questo regime, praticato quu-
si comunemente anche dalle im
prese edilizie. impedisce nei fatti 
Vosservanza delle nor me c delle 
misure di prevenzionc. anche nel
la benevolo (ma indimostrata) 
ipotesi che esse vengano effet-
tivamente diffuse in tutti i posti 
di lavoro. E qui si coglic un al
tro aspetto assai grave della 
questione: il semplicc rispetto di 
tutte le normc antinfortunistiche 
esistenli, e Vattuazione delle mi-
sure di sicurezza, comporlano 
oneri che il padrone non intcn-
de spesso sostenere e pretende-
rebbc anzi di scaricare intera-
mente sulla collettivita. Ecco 
come nasce e premie picde. an 
che tra chj e istituzionalmentt 
chiamato a tuhlare la vita dei 
7f7i oratori. In bttuni della <• incu 
ria» e della < di.'-attrnzitineT 

(quando mm addirittura delta 
« incoscienza ») dell'operuio. 

Ma le bugie hanno le gainbr 
corte: qucst'inverno. ad rsem 
pin. la direzione del Cantiere 
tentd di addo<sare a tre salda-
tori la responsabilild * morale > 
di un incendio scoppiato su una 
nave e U licenzio in tronco: lo 
EXP1 e Vhpettorato del Lavo-n 
tacquero: i tremila dello .-tahili-
mentn incrociarnnn allora le hrac-
eta per un possente sciopero 
bianco duratn quasi due setti-
mane. Alia fine. Piannio si ri 
manaio o'jni accu*a. e fu co-
streltn a riassumere i tre operai. 

Se fosse stato per Vlspctlarato 
quei tre laroralori protKibilnrri-
te sarchhern ancora a ca-~a. a 
meditare sulla ramanzina deUa 
<prudenza* e della *attcnzione... ». 

9- *• P-

Lo scomporso del 
compagno 

Antonio Senatore 

' b > 

•. I 

CROTONE. 16. 
Un grave lutto ha colpito i co

munisti di Crotone: Antonio Se
natore ha cessato di esistere. 
Militante nel partito sin dal 1921, 
ha sacrificato tutta la sua vita 
per il trionfo del socialismo. La 
sua flgura puo essere additata 
come csempio di tenace combat-
tente. 

Alia famiglia colplta, le conte-
glianze dell 'Uniti e dal l aven-
tori di Crotom, 
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TERNI: lanciata la campagna della stampa 

Gia sottoscrittek 
prime 50 mila lire 

Spoleto 

In questo modo la Se-
zione «7 novembre» 
ha raggiunto il 30% 
del suo obiettivo -150 
copie diffuse davanti 
all'Acciaieria - Due tap-

pe significative 

Dal nostro corrisnondente 
TERNI, 16. • 

Dinnanzl al cancelli delle fab-
briche, nelle vie centrali della 
citta, davanti alle sedi delle se
zioni comuniste, nella periferia, 
per le strade di campagna, la 
carovana de € l'Unita » e giunta 
ad annunciarc l'apertura della 
campagna per la stampa comu-
nista. 

Un primo fatto: i dirjgcnti del 
nostro Partito che erano con la 
Carovana. hanno trovato tutte le 
sezioni gia in movimento per rac-
cogliere i primi abbonamenti al 
nostro giornale, ad aumentarc la 
dilTusione. 

Nei due giorni di sabato e do-
menica sono state diffuse 500 
copie in piii de « l'Unita *. Sono 
state raccolte le prime 50 mila 
lire per la sottoscrizione dalla 
Sezione «7 novembre» che ha 
cosi raggiunto aH'aperttira della 
campagna il 30 % del suo obbiet-
tivo. 

La Carovana si e mossa dalla 
Acciaieria: agli operai sono state 
diffuse 150 copie de «l'Unita > 
ed 6 stato distribuito un volan-
tino in cul si invitano tutti 1 la-
voratori a sottoscrlvere per i due 
miliardi. 

La Carovana che ha lanciato 
la campagna della stampa comu-
uista ha avuto modo di racco-
gliere i frutti del lavoro semi-
nato appenn un mese fa dalla 
Carovana che lancio la cronaca 
regionate de < l'Unita ». Abbiamo 
tirato le somme: all'amministra-
zione del nostro giornale sono 
pervenuti I soldi per .10 abbona
menti annul e per 150 abbona
menti mensili. Per impegno as-
sunto nella riunione regionale. al
ia presenza del compagno Ingrao. 
i comunisti ternani sono impe-
gnati a raccogltere altri 20 ab
bonamenti annui e 100 mensili. 

Tutti i comitati di sezione del
la provincia di Terni si sono 
gia riuniti per predisporre I'at-
tivita politica sui grossi temi 
deila pace, delle lotte operaie. 
dell'unita delle sinistre e per av-
viare quel minuizoso lavoro per 
la raccolta dei contributi a 
« l'Unita >. 

Le sezioni hanno accettato con 
slancio l'obbiettivo di 13 milioni 
che la Federazione di Terni e 
impegnata a raggiungere. Tutte 
le sezioni sono in movimento per 
due tappe importanti e significa
tive per la sottoscrizione: 2 giu-
gno. per celebrare degnamente il 
ventennale della RepubbUca. e 
18-19 giugno per il Festival pro
vinciate de c l'Unita ». 

a. p. 

Perugia 

Controdeduzioni al 
prefefto per il Consorzio 

dell Alta Vol Tiberina 
Dal nostro corrispondente 

PERUGIA, 16 
I nove Comuni dell'AHa Val 

le del Tevere e l'amministra-
zione provinciale di Perugia 
giocheranno l'ultima carta am-
ministrativa per indurre l'orga-
no di tutela governativo ad ap-
provare la costituzione di un 
consorzio intercomunale. ne-
cessario per I'approntamento 
di un piano urbanistico ed 
economico del comprensorio 
altotiberino. 

E' stata decisa in questi 
giorni la presentazione delle 
controdeduzioni (interessando 
al problema anche il Centro re
gionale per il piano di svi
luppo economico dell'Umbria) 
dopo che. due mesi orsono. il 
prefetto rinvi& lo statuto co-
stitutivo del consorzio che era 
stato deliberato nel luglio 1965 
e che prevedeva. attraverso 
studi geo-economici. 1'apprn 
fondimento delle risultnnze 
emerse dal Piano regionale e di 
sviluppo stesso. 

Si trattd veramente di un 
grave anacronismo gfuridico e 
politico se si pensa che gia 
da alcuni anni gli enti locali 
regionali stanno adoperando.si 
per la costituzione degli stru-
menti idonei alia programma-
zione regionale. 

Oltretutto l'organo di tutela 
non ha tenuto nemmeno nel do-
vuto conto il fatto che il con
sorzio trova la sua colloca-
zione giuridica nella" interpre-
tazione. seppur estensiva, del
la legge urbanistica del 1942. 
D'altronde non pud discono-
scersi che recentemente la Ca
mera ha approvato un ordine 
del giorno con il quale impe-
gna il governo c a dare diret-
tive agli uffici centrali e a 
quelli periferici dello Stato che 
hanno competenze in Umbria. 
perche operino concordemente 
tenendo conto del piano regio

nale di sviluppo e delle con
crete indicazioni del Comitato 
regionale della programma-
zione ». 

E' da rilevare, in definitiva. 
che mentre da un lato si par. 
la di programmazione .mentre 
si prendono impegni affinche 
siano rispettate le indicazioni 
del Piano regionale di sviluppo, 
dall'altro lo Stato e i suoi or-
gani periferici non tengono 
fede ad alcun impegno e rifa-

cendosi ad una legislazione su-
perata e contraddittoria ritar-
dano e disconoscono ogni ini-
ziativa degli Enti locali umbri. 

La presentazione delle con
trodeduzioni mettera quindi ul-
teriormente alia prova la vo-
Ionta politica dell'organo di 
tutela governativo e la coe-
renza delle affermazionj e de
gli impegni relativi alia funzio 
ne che gli enti locali debbono 
assolvere nella programmazio 
ne economica riconfermati an
che dal voto della Camera sui 
problemi deH'Umbria. 

e. p. 

Yinto la 
batfaglia 

per nuove 
elezioni 

SPOLETO, 16. 
Anche i consiglieri della DC. 

del PSI e PRI si sono dimessi 
a Spoleto. 

L'atto, se pure giunto dopo 
che il Consiglio comunale do-
veva ormai considerarsi sciolto 
per le dimissioni presentate sin 
dal 26 marzo da venti consi
glieri (18 del PCI. 1 del PSIUP 
ed 1 della DC) e ratiflcato nella 
seduta del 7 maggio con la 
pprovazione del verbale che le 
sanzionava, suggella la fine 
dell'operazione qualunquistica 
voluta dalla DC con il benepla-
cito della destra del PSI. 

Altra sorte non poteva essere 
riservata ad un formula senza 
maggioranza e che per soprav-
vivere aveva la sola prospet-
tiva dcH'appoggio liberale e 
fascista, dopo che i dirigenti 
socialisti avevano ripetutmente 
rifiutato di rinnovare l'alleanza 
con il PCI. Lo stesso Messag-
gero scrive oggi, con ispirata 
sullicienza. ma sintomaticamen-
te. che < non pare a molti che 
la chiusura netta ed intransi-
gente. giustificabile sui piano 
politico, attuata a Spoleto verso 
i comunisti, sia stata la via ml-
gliore data la situazione nume-
rica a Palazzo Civico e si af-
ferma che, almeno sui piano 
amministrativo, si poteva at-
tuare una certa elasticity con 
qualche eventuale concess ions . 

Nei prossimi giorni e previsto 
I'arrivo del commissario pre-
fettizio e con questo avra ini-
zio la lotta della Spoleto demo 
cratica perche le nuove elezio
ni si tengano nei termini di leg
ge. evitando cosi un ultcriore 
periodo di immobilismo e di ca-
renza democratica 

« 

Eccezionale folia a Gubbio 

Ventimila alia 
Corsa dei ceri 

"'."IU 

Non ancora rinvenuto 
il corpo dell'uomo 

scomparso giovedi scorso 
TERM. 16. 

La giacca di un uomo scom
parso misteriosamente di casa 
giovedi scorso e stata rinvenuta 
lungo la snonda del canale di 
Recentino, nel punto in cui le 
acque a pressione passano sotto 
il nonte della Flaminia. nell'im-
mediata periferia di Terni. 

In una tasca della giacca del-
rex operaio Gino Bussoleti. di 
65 anni. c stata rinvenuta una 
lettera sequestrata dai carahi-
nieri, ove risulterebt>ero i pro
positi di suicidio. La giacca e 
stata rinvenuta icri sera. I ca-
rabinieri hanno organizzato una 
battuta nella zona, ma tutto e 
stato vano. I vigili del fuoco 
hanno scandagliato lungo il tor-
rente e le acque del laghetto 
di Recentino: anche que.ste ri-
cerche non hanno approdato a 
nulla. 

Oggi giungeranno da Gcnova 
i sommozzatori che compiranno 
lr ricerche nelle acque del la-
ghetto. Per ora sui posto sono 
soltanto alcuni familiari che non 
si rendono ancora conto di quan-
to pud essere accaduto. In real-

ta. tutto resta awolto nel mi-
stero: da giovedi nessuno ha 
piu visto il pensionato. le cui 
tracce si sono avute soltanto ic
ri sera. 

Due arresti per 
lo scandalo 

degli esoneri 
PERUGIA. 16. 

Su mandato del giudice istrut-
tore presso il tribunate di Peru
gia. sono state arrestate stama-
nc dai carabinieri del nucleo di 
polizia siudiziaria. Teresa Doni-
nelli vedova Todi. di 55 anni. abi-
tante a Genova e la figlia Bian-
ca Todi di 34 anni. 

Lc due donne sono state con-
vocate nell'iifncio del giuudice 
istruttore per deporre su fatti 
ineernti lo scandalo degli eso
neri scoppiato alcuni mesi orso
no all'ufficio leva di Perngia. 

GUBBIA, 16. 
Gubbio ha vlssuto domenica 

la sua annuale giornata di 
festa. Migliaia e migliaia di 
persone (la cifra piu attendi-
bile c attorno alle 20.000), fra 
le quali moltissimi turisti ila-
Uani e stranieri, gli emigranti 
tornati per Voccasione da ogni 
parte del mondo, hanno fatto 
da incomparabile cornice, sul-
lo sfondo della citta medioerale I 
che poco o nulla ha perduto 
del suo fascino primitivo, alia 

tradizionale « corsa dei ceri *. 
La giornata festiva ha certa-

schermi 
e ribalte 

ASCOLI PICENO 
SUPERCINEMA 

Dracula, prlnclpo delle teiie-

FILARMONICI 
I/artnata Drancalooae 

PICENO 
Sammy va al suit 

PERUGIA 
LILLI 

La ilonna 6 uno spcttacolo 
TURRENO 

I selvaggl della prateriu 
PAVONE 

Gli aniantl infcdell 
LUX 

II conqulsiatore d| Atlantidc 
MIGNON 

Papcrino nel Far West 
MODERNISSIMO 

Nanny la governante 

TERNI 
FIAMMA 

La capanna dello zlo Tom 
POLITEAMA 

Hung Kong porto franco per 
una bara 

VERDI 
Matt Helm II sllenzlatoro 

PIEMONTE 
Sptonaggio a Casablanca 

LUX 
oilL'ipui ooja.i SS|3OH 

CAGLIARI 
CINEMA 

PRIME VISIONI 
ALFIERI 

Fautnmas minaccia 11 nioiulo 
ARISTON 

Defile ell moda 

EDEN 
Ouii vadls? 

FIAMMA 
Non sono un'assasslna 

MASSIMO 
Marcia nuzlale 

NUOVOCINE 
Lo strano mondo dl Daisy 
Clover 

OLIMPIA 
DJango 

SECONDE VISIONI 
ADRIANO 

La tlgrc profumata alia diiia-
mite 

ASTORIA 
AU'ombra del rlscatto 

CORALLO 
La dimensionc della paura 

DUE PALME 
nooliiK-Uut'lng 

ODEON 
Vagotic letto per assassin! 

QUATTRO FONTANE 
La monacbina 

• 1'UnlU • non * r*»pooa»-
bil« delle variaidooj dl pro-
gramma che non vengano 
eomunlcate tempestlvamen-
tt alia redazlone dall'AGIS 
o dal dlrettl lntereiaati 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I M I t 

i K G G E T K 

Rinascita 

giuochi 
D A M A 

Si 6 verificato un periodo di i 
intensa attivita agonistica e le ! 
notizie sulle principali gare I 
svoltesi hanno portato via lo ! 
spazio e. conseguentemente, si • 
sono un po* allungati i turni di i 
pubblicazione. I nostri colla- • 
boratori non ce ne vogliano far | 
colpa ed auguriamoci tutti in-
sieme che i nostri posteri da-
misti possano raggiungere un 
numero tale da consentire la 
pubblicazione di un quotidiano 
a formato normale. 

Per ora accontentiamoci del
le rubriche di limitate dimen-
sioni e diamo la parola ad An-
tonino Irrera che propone og
gi questo suo primo diagram-
ma contenente un grazioso pro
blema a soluzione breve che 
pero non conclude con le mos-
se risolutive e lascia in da-
miera una situazione che ri-
chiede un finalino necessario a 
dimostrare che la soluzione e 
veramente di patta: 

Bianco muove e vince 
quattro mosse 

in 

Arioso il secondo diagramma 
di Chiolo in cui un problema 
a soluzione non lunga ma com-
plessa e vivacissima interessa 
l'altenzione del solutore spe-
cialmente sulla situazione in 
fase finale che, ad un ccrto 
momento, richiede un attimo 
di sosta per scegliere la stra-
da della lunga presa: 

Bianco muove e pafta 
quattro mosse 

in 

t//'«/mfusfriofe» la po/mo per I'atletica 

mente contnouilo notevolmente 
all'afflusso turistico che, nep-
pure il tempo inclemente per 
quasi tutta la giornata salvo, 
fortunatamente, nei momenli 

culminanti della manifestazione, 
ha potuto arrestore. 

Ventusiasmo degli eugubini d 
esploso incontenibile per tutto 
il percorso: dalla partenza lun
go la < callata >, di via Dante, 
alle € birate» di piazza Ode-
risi, e, piu tardi, quando una 
folia incalcolabile seguiva dal
la vasta piazza dei Quaranta 
Martiri I'ascesa lungo le aspe-
rita del monte Ingino. 

Scroscianti applausi hanno 
sottolineato le fasi piu emo-
zionanti che si sono avute nella 
parte iniziale, quando il cero 
di Sant'Ubaldo si awantaggia-
va sugli altri, nella parte cen-
trale con la c rimnnta > del ce-

Nella tradizionale cornice di agenismo spinto alia stelle gli atlati dell'lttituto Ttcnico Industrial 
si sono aggiudicati a Temi II campionato studentesco di atletica leggera. La manifestazione ha 
fomito anche buoni risultati sotto il profilo tecnico. Ma il dato piu posith/o e il colore col quale 
migliaia di student! hanno seguito I loro compagni, dei diversi Istirutl e Ikei della provincia, 
che nel moderno campo scuola hanno gareggiato per la piu ambita mtdaglia studentesca. 
NCLLA FOTO: gli atleti dell'lstituto Tecnico 

Nel secondo tema di Irrera 
noterete la manovra risolutiva 
ben concepita per allineare il 
Nero sulla retta via... del tiro 
finale il cui protafionista si Ter-
ma soltanto al posto... di blocco: 

il Bianco muove e vince in 
cinque mosse 

Nel terzo diagramma di Chio
lo un Bianco debole e disperso 
affronta un Nero formidabi-
Ie e scbierato su solide posi-
zioni. Manovra solutiva a col-
pi di spillo per la conquista 
della Dama indispensabile e 
quindi per la costruzione del 
tiro finale a lungo percorso: 

Bianco muove e 
sei mosse 

vince in 

Nel terzo diagramma di Ir
rera e contenuto un finale su 
posizione che ad ognuno di noi 
sara capitata molte volte nel
la fase conclusiva di una par
tita. Irrera ce lo presenta con 
tutte le variant! di \incita che 
potranno riuscire molto utili a 
coloro che hanno buona me-

ro di S. Giorgio, sino al tratto i moria per \alersene a tempo 
finale, nel quale i ceraioli di 
S. Ubaldo si staccavano defini-
tiramente guadagnando il mar-
gine necessario per chiudere 
in faccia agli avrersari il por-
tone d'ingresso al chiostro del 
conrento. posto in cima al mon
te e compiere cosi da soli I 
Ire tradizionali giri attorno al 
pozzo centrale. 

11 tempo di ascesa al monte, 
seppure sempre notevole (cir
ca 12 minuti) e pero risultato 
abbastanza lontano dai limiti 
record (meno di 10 minuti). 
Questo risultato — sebbene non 
abbia influito minimamente sul
la riuscita della manifestazione 
che. ancora una volta. ha com-
pletamente suggestionato gli 
spettatori — pud essere piena-
mente giustificato con le avver-
se condizioni atmosferiche che 
hanno reso sdrucciolerole e pe-
ricoloso il percorso, frenando 
in alcuni punti lo slancio dei 
cerahli. 

Nella foto: rincontenibile 
folia in piazza OderisL 

opportuno: 

& 
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Bianco muove e 
sei mosse 

vince in 

il Bianco muove e vince 

In progressione secondo il 
numero delle mosse risolutive 
Luigi Chiolo ci propone tre pro
blemi il primo dei quali parte 
da una situazione complessa 
che nasconde bene il primo 
tratto del Bianco e richiede una 
soluzione fatta di prese multi
ple a catena che riescono di
ve rtentk 

Soluzione dei temi 
Problemi di Antonino Irrera: 
1) 2015. 29 22; 15^6. 22-15; 

2320, 3 10; 20 18 e patta. 
2) 30^26, 22-29; 11-7. 17 26. 

2723. 28-19; 15 22. 2619; 128. 
3-12; 8 22 e \ ince. 

3) 18 13. 5 9 a ) ; 14 10. 9 18; 
10 3. 18 22: 3 7. 22 27; 15-11. 
27 31; 11 6. 31 28 b^: 6 3. 28 23; 
2015. 23 19 c ) ; 15-11. 19 H; 11-
fi. 14 19: 6 2. 19 23; 2 6. 23 20; 

i 6 11. 20 24: 11-15. 24 28: 15 19. 
! 28 24; 19-23 e vinee. 

a> 4 7: 2016. 5 9; 14 10. 9 18; 
10 3 e \ incc. 

b) 31-27: 6 3 . 27-22; 2M5. 22-
26 e \ ince legando la dama Ne-
ra sulla sponda sinistra. 

c ) 23-20; 15-11. 20 16: 11^. 8-
12; 6-2. 4 8; 2-5 e vince. 

Problemi di Luigi Chiolo: 
1) 10-14. 1-26 opptire 3 26; 29-

15. 3-10; 1522, 17-26; 22-29 e 
\ ince . 

2) 14-11. 15 6; 2125. 8-15: 23-
20, 30 21; 2027. 31-22; 25 27 e 
vince. 

3) 24 20. 19 28; 2015, 1120; 
27 22. 18 27; 25 4. 9 18; 4 8, 2 9; 
8 13 e vince. 

• • • 
II CAMPIONATO REGIONA

LE LIGURE si e svolto a Spo-
torno 1'8 Maggio. Se ci per\'er-
ranno notizie sulle graduatorie 
v« lc coaHHuchereino. 

Scrlvete lettere brevl, 

con II vostro nome. co-

gnome e Indlrluo. Pre-

clMte M non volete che 

la flrma sla pubbllca-

ta INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UN IT A' 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unit a ALL* 

mmmi 

L'INT controlla 
solo una dozzina 
delle 4 3 0 delegazioni 
che la legge gli affida 
Cara Unita, 

siamo uu gruppo di 59 dipendenti del-
I'lNT di Roma. L'INT — una societa per 
azioni il cui pacchetto azionario e intera-
mente dello Stato, — fu costituita nel 1929 
dal conte Ciano, allora Ministro delle Tele-
comunicazioni, oggi Ministero dei Tra-
sporti — con la legge n. 836 e con il preciso 
scopo di trovare un posto di lavoro ad al-
cune vecchie glorie del fascismo. L'INT 
— secondo la legge fascista — contava 
430 delegazioni in tutta Italia. Oggi — venti 
anni dopo la fine del fascismo — pare che 
la legge R3G continui a funzionare a pieno 
ritmo. specialmente per la parte che ri-
guarda le nomine dall'alto. Ogni nuovo di 
rettore che arriva all'INT sente il preciso 
dovere di parlare subito di ridimensiona-
mento della gia piccola azienda. perche 
delle 430 delegazioni che TINT dovrebbe 
controllare. solo una dozzina ricadono sotto 
l'effettivo controllo dell'INT. mentre le ri 
manenti. — in omaggio alia costante viola 
zione della legge 1369 — sono in balia degli 
appaltatori privati II che significa favorire 
nolle aziende di Stato la politica dei tra-
spoliatori privati e in ultima analisi la 
politica della Confmdustria. 

P I T i dipendenti questa situazione vuol 
dire licenziamenti continui, soffocamento di 
ogni genere di liberta. sia politica che sin 
dacale. aumento continuo dello sfrutta-
mento. 

Ora abbiamo appreso die 1'amministra-
zione delle Ferrovie dello Stato ha stanzia 
to, a favore del nostro istituto, cinque mi
liardi: vogliamo credere che serviranno 
proprio per ammodernare le nostre attrez-
zature. come e scritto nella motivazione 
degli stanziamenti, e non per arricchire i 
padroni privati dei trasporti. 

SEGUONO 59 FIRME 
(Roma) 

Altri oasi di licenziamenti 
di rappresaglie 
alia Difesa 
Cara Unita. 

apprezzo la tua campagna a sostegno di 
una generalc riparazione del danno in 
llitto a quanti per aver difeso i loro diritti 
politici e sindacali furono gettati sui la 
strico al tempo di Scelba e della guerra 
fredda. Ma bisognenn che il provvedimento 
si allarghi e vada dal 1948 in poi. Si prenda 
il mio esempio. 

II 27 luglio 1948 (cro capo sala del labo-
ratorio recupero di Lecce) mi fu notificata 
la lettera di espulsione « per non aver col
laborate, quale membro della commissione 
interna, col Direttore alia compilazione 
dell'elenco degli operai da licenziare per
che non in stato di bisogno». Volevano 
cioe che fossi io a togliere il pane ai miei 
compagni di lavoro. Dopo il mio ci fu il 
licenziamento di 13 operai e poi qucllo della 
compagna Anna Rocci, della commissione 
interna definita «benestante J>. Pacciardi 
e Scelba volevano liberarsi dei comunisti 
che erano in prima fila nel sostenere i 
diritti dei la voratori. A questi anche biso-
gna rendere giustizia. 

Grazie e saluti. 
ROMOLO SOLOMBRINO 

(Lecce) 

Indubbiamente I'amnistia. I'indulto. 
la riparazione per i licenziaii della 
Difesa. come quelli delle FS e di altre 
amministraziom, devono essere estesi 
a quanti possono dimostrare di essere 
stati licenziati per motivi politici e 
sindacali. E il tuo caso e quello della 
Rocci sono estremamente sianificativi. 
Manda pure tutta la documentazione 
al aruppo comttnista della Camera 
ajjidandola al deputato locale. 

La TV 
liberta 

e la 
degli scrittori 

L 

Cara Unita, 
visto che fino ad oggi non ti sei occupata, 

nclla tua rubrica dedicata alle trasmissioni 
radiotelevisive. del dibattito del « Telegior-
nale » sulla liberta dello scrittore, trasmes-
so sui primo canale alle ore 22 di venerdi 
6 maggio u.s.. ti pregherei di pubblicare 
le mie seguenti considerazioni in mcrito 
a quel dibattito. espresse colla presente 
lettera. Dall'esame politico culturale del 
caso Siniavski Daniel (dei quali Giancarlo 
Vigorelli ha detto che non sono in Siberia 
a scontarc la pena). si e passati aU'csame 
delle condizioni in cui operano gli scrittori 
in occidente. 

Affermazioni che la liberta e condizio 
nata presso di noi sono state fatte piu o 
meno da Carlo Bo (per il quale in nessun 
paese lo scrittore gode di liberta d'espres-
sione in senso assoluto); Alberto Moravia 
(secondo cui in Italia, uno scrittore che 
toccasse le cose criticabili. che esistono. si 
e?porrebbe a guai seri). Carlo Bernari 
(secondo cui da noi la cultura conscrvatri-
ce diventa cultura di Stato. protetta da una 
parte economicamente potente dell'indu-
stria culturale o editorialc). Carlo Bo. an
cora, ha afTermato che la nostra classe 
dirigente non ha mai avuto una propria 
politica culturale. (E questo — aggiungo 
io — non contesta ma awalora e spiega 
quanto detto prima dal Bernari). 

Ma. ahime. su tutte queste cose dctte. 
molto interessanti e degne senz'altro di un 
piu approfondito discorso. il moderatorc 
Delia Giovanna. a conclusione. mette la 
campana di vetro. come per prcservare i 
santini dalla polvcre. e dice (com"era da 
aspettarsi) che qui. da noi. saremmo liberi 
ptrclie possiamo mettcrci a riiseutere a 
ta\olino. come pro\erebbe lo stesso dibat 
tito teletrasmesso. 

Magra consolazione davvero, rispetto a 
quanto e emerso dal dibattito e riassunto 
brevemente innanzi. consolazione da legge 
truffa (io cerco di toglierti la liberta col 
mio pot ere; tu puoi criticarmi per questo. 
purche' mi lasci fare), consolazione da co
mitato civico 1948. E fin dall'inizio del dibat
tito il sullodato moderatore non si sa che 
voleva dagli intervenuti col suo elegante 
c richiamo al tema >. piu d'una volta espres
so con allusive e consumate c buone ma-
niere ». Voleva forse una sparata anticomu-
nista da parte di scrittori totalmente estra-
nei a certi calcoli degni di comitati civici? 

Eppure. in tutta la serieta del dibattito. 
qualcosa 6 mancato. per accogliere il c ri
chiamo al tema > espresso dal Della Gio
vanna. 

Perch6 nessuno degli intervenuti non si 
ricordato di Danta Troisi che nel 1955 

per il suo Diarto di un giudice (Einaudi, 
Torino), fu colpito con provvedimento di 
sciplinare dall'allora Guardasigilli Aldo 
Moro? 

E Renzi e Aristarco dove li mettiamo? 
E l'< oscuramento » di alcune sequenze di 

Rocco e i suoi fratelli operato per ordine 
della Magistratura di Milano? 

E il divieto di rappresentare 11 Vicario a 
Roma (1965)? 

Eppure nella stessa Roma, « citta sacra ». 
e stata proiettata la pellicola Africa addio, 
forse perche avra contribuito a < ingentili 
re » gli animi degli assassin! di Paolo Rossi 
ed a rafforzare il patrimonio della « cultura 
occidental ». 

E la tolleranza per la circolazione di te 
sti scolastici maleolenti di filofascismo e 
di giustificazione dell'Inquisizione rafforza 
forse la liberta dei nostri srittori? 

Al dibattito televisivo Giancarlo Vigorelli 
ha detto che in Italia gli scrittori sciupano 
a volte la liberta che hanno. perche non la 
saprebbero sfruttare. 

Per le cose dimenticate dagli stessi par 
tecipanti al dibattito. il Vigorelli avrebbe 
ragione. 

Cordiali saluti. 
ROCCO COLANTUONO 

(S.F. Pontassieve Firenze) 

Nessun limite di tempo 
alle domande <li pensione 
per i vedovi di guerra 
Cara Unita, 

Solo da alcuni giorni nel comune di Calci 
(Pisa) e giunta casualnu'tite la notizia che 
con legge 1240 del 9 11 IflGl, pubblicata 
sulla G. U. 303 del 6 12-1901. anche ai ve
dovi di guerra viene concessa la pensione. 
Esperite le opportune indagini. e risultato 
che nessuno in questo paese, uffici comu 
nali compresi, sapeva dell'esistenza di que 
sta legge. Comunque. appena a conoscen/a 
della legge, alcuni vecchi lavoratori hanno 
inoltrato, al competente Ministero. la iW 
manda per avere la pensione Ora. pero. 
e logico domandare se ignorare la legge 
e manchevokvza. o non o piultosto manelu' 
volezza farla ignorare. I vecchi lavoratori 
interessati a questa legge. attualmcnte |K>r-
cepiscono la misera pensione dei coloni 
mez/.adri. e sono venuti a |K»rdere una 
somma pari a un milione RIK) mila lire Chi 
li risarcira? E comunque. quali passi pns 
sono fare per entrare in possesso degli ar 
retrati? 

DANILO MAGAGNINI 
(Calci Pisa) 

1 
I 

I 
I 

La lenne citata venne approvato nel
la scors'a leoislatura dopo un'intensa 
battanlia parlamentare contlolta dal 
Gruppo del PCI. anche in collcnamento 
con IANMIC. 

Nclla lenge 1210 del '61. Vart. 31 sta-
bilisce che le disposizioni relafiue alia 
concessione della pensione di guerra 
alle vedove sono estese ai vedovi delle 
donne morte per causa del servizio in 
aucrra. o atlinente alia guerra o per i 
fatti di guerra .purche al coniuge su-
pcrstite siano venuti a mancare. in 
conseguenza della morte della moglie. 
i necessari mezzi di sussistenza per
che inabile al lavoro e in relatione alia 
situazione di famiglia. 

In base all'art. 25 della stessa legge 
lc domande per ottencre il trattamen-
to pensionistico sono ammesse senza li
mite di tempo, con la produzionc de
gli elementi di prova del decesso che 
venaono cnnvalidati, ove occorra. dal
le autorita compctenli. 

Un brigadiere di PS 
non puo essere 
anti fascist 
Cara Unita, 

le parole che il ministro dell'Interno Ta-
viani ha pronunciato in Parlamento, in 
risposta alle interrogazioni presentate da 
varic parti politiche sui fatti dell'Univer-
sita di Roma, pur apprezzabili per il loro 
contenuto antifascista. sono state le solite 
parole di circostanza. L'organizzazione del
la polizia conlinua ad essere, in Italia. 
legata ad una concezione di tipo fascista 
e troppi continuano ad essere. all'interno 
di cssa. gli elementi che ostentano ideali 
che si pensava fossero sepolti per sempre. 
I pochi antifascisti conseguenti. rimasti 
enraggiosamente in tale organismo. ven-
gono derisi e persino umiliati, quando non 
vengono discriminati e perseguitati. Dal 
1948. infatti. cpoca in cui la DC ebbe il 
mnnopolio del potere. lo scrivente tanto 
per fare un esempio. subisce. unitamente 
alia propria famiglia. una continua perse-
cuzionc per essere. nonostante tutto. un 
fcrventc antifascista. E come si possono 
allora conciliare le belle parole antifasciste 
che il ministro Taviani ha pronunciato in 
Parlamento in difesa degli antifascisti? 

UN BRIGADIERE DI P.S. 

L'ATAC condannala 
non paga gli arrctrati 
Cara Unita. 

sono pensionato dcll'ATAC dal I960. Ti 
scrivo anche a nome di altri pensionati 
deH'azienda comunale i quali. ormai da 
diversi anni, attendono un atto di giustizia. 
Si tratta di questo. L'azienda. con sentenza 
del tribunale. e stata condannata a pagare 
i contributi spc-ttanti sullo straordinario. 
a partire dal 20 ottobre 1955. Malgrado 
questa sentenza. pero, la direzione del-
1'ATAC ancora non prowede ai pagamenti. 
Cosa si attende. Cosa e necessario fare 
perche ci sia corrisposto cid che e nostro? 

GIOVANNI ALBERT! 
(Roma) 

I 

I 

Quc^la protcsta c put che mai gm-
tta. Fra Valtro siamo ccrii che i! pro-
hlrma wlcrcssa t lavoratori e i pe*-
sionati di diverse aziende. Con sen
tenza di diversi trihur.ah e stato sia-
hihlo che i cosiddetti c incentivi azier.-
dab > debbono essere conteggiati su 
tutte le giornate di lavoro, quelle di 
riporo. suUo straordinario, sulla trc-
dicesima mensilita. sulle ferie pagate. 
Per quanto riauarda YATAC quanto 
stabilito dal Tribunale e stato ricono-
sciuto con un accordo aziendale nel 
1962. L'azienda, perb ancora deve cor-
rispondere gli arretrati dal 1957. Ci 
stata una sentenza di primo grado 
che ha condannato l'azienda a paoare 
gli arretrati (si tratta anche di 400-'iXi 
mila lire per lavoratore, per un totale 
di qualche miliardo), ma il pr&rccdi-
mento non c stato ancora reso csecu: 
tivo perche YATAC non ha ancora 
provveduto a corrispondere al tribu
nale i relativi conteggi. 

E' evidente che a questo punto oc-
corre un intervento politico e sinda-
cale, citre che della magistratura, per 
costringere l'azienda a corrispondere 

ai lavoratori quanto e loro dovuto. 
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