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Domenica 12 al Cinema Adriano 
solenne celebrazione dell'Ottobre 

Parleranno i compagni Longo 
e Rumianzev del CC del PCUS 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

SPECIALE A 20 PAGINE 

Ogni lettore acquisti almeno una 

copia in piu e la doni ad un amico, 

ad un giovane, la faccia leggere ad un 

avversario, la porti ad un elettore. 

L'umanita progressiva celebra 1'anniversario della vittoriosa Rivoluzione dell'Ottobre 

5 0 anni die hanno cambiato il mondo 
LONGO: Noi sentiamo tutta la fierezza di essere il 
Partito che ha raccolto, in Italia, Vappello di Lenin 

II discorso del segretario generate del PCI alia tribuna della 
solenne assise internazionale di Mosca - II potere sovietico ha 
trasformato un popolo composto per tre quarti di analfabeti «nel-
la societa piu colta e civile del mondo »- II mezzo secolo di esi-
stenza dell'URSS ha dimostrato con ogni evidenza, la superiority 
del sistema socialista su quello capitalistico - E' possibile impe-
dire la guerra - L'imperialismo e piu aggressivo perche sente 
che gli e sempre piu difficile mantenere il controllo sui popoli 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4. 

Al canto deH'Internazionale si sono con-
clusi, nel pomeriggio di oggi, i lavori della 
solenne riunione del CC del PCUS e dei 
Soviet Supremi deirUnione Sovietica e del
la Federazione Russa, dedicata al 50° della 
Rivoluzione d'Ottobre. Alia grande Assemblea hanno 
preao parte circa duecento delegazioni giunte da 95 
Paesi: con le rappreaentanzc della grande maggioranza 
dei partiti comunisti e operai di tutti i continent! (man-
cavano solo quelle dei partiti cinese, albanese e olan-

dese) e'erano le delega-

Mosca in festa 

In cento 

lingue 

il canto 

della 

Internazionale 

Dal nostro direttore 
MOSCA. 4 

Arrivare a Mosca quest! 
glornl, dopo anni di assenza, 
rende difficile anche il desl-
derio di ricordare. di cercare 
angoli e volti noti. Non e'e 
spazio per altro. in questi 
giorni. che per la riflesslone 
di sempre. ma piu incalzante 
in queste ore. su Mosca 
punto di riferimento e. di-
ciamolo pure, anche capitale 
non soltanto piii di quella che 
una volta veniva chiamata 
leggendariamente la • Rivo
luzione in marcia >. Ouesta 
rivoluzione ha marciato. in 
cinquant'anni; non e'e conti-
nente dove essa non abbia 
fatto passi avanti. dove vit-
torie socialiste non siano av-
venute. 

Mosca resta il punto di ri
ferimento insostituibile di 
questa realta: e n e e consa-
pevole. Se Mosca non e piii 
la capitale di uno stato gui-
da. e qualche cosa di piu. 
Ouesta citta incredibilmente 
singolare nelle sue antiche e 
nuove bellezze. nelle sue dol-
ci modestie e nelle sue im-
ponenti grandezze. e forse 
piu di leri il luogo dove 
nessuno. che ponga cuore e 
mente al dovere del socia-
lismo. pud sentirsi inutile o 
sstraneo. 

E' folta di cerimonie e di 
riti la giornata di Mosca. in 
queste ore. Ma. al di la di 
ogni formalita. il • momento 
della verita • viene per tutti 
quando. all'improwiso. II ce-
rimoniale da aulico si fa 
semplice e. tutti insieme. ci 
leviamo In piedi e cantiamo 
I'lnternazionale In faccia al 
mondo intero. come sfida e 
come speranza. 

Cosl e stato leri sera, net-
lo sterminato palazzo bianco 
dei Congress), dentro I'antico 
Cremlino. al termine della 
prima giornata di lavori del
ta grande assemblea del So
viet, del partito comunista 
dell'URSS. di 200 delegazioni 
di partiti comunisti e rivo-

Maurizio Ferrara 
(Segue in ultima pagina) 

zioni dei movimenti di li< 
berazionc del Vietnam, 
della Guinea (portoghese) 
e della Guyana, e'erano 
uomini di Stato venuti dai 
Paesi che si sono liberati re-
centemente dalla soggezione 
coloniale: RAU e Siria. Nige
ria e Guinea. Congo - Brazza
ville e Mali, e'era infine il cor-
po diplomatico al completo 
(assente solo l'ambasciatore 
degli StaU Uniti). 

Nel corso della giornata han
no preso la parola i delegati 
delle varie repubbliche della 
URSS. i dirigenti del movi-
mento comunista internaziona
le e dei movimenti di libera-
zione. 

Ecco il testo del discorso te-
nuto dal compagno Luigi Lon
go che e stato accolto da una 
calorosa manifestazione di a-
micizia: 

Mi e caro portare a questa 
solenne assemblea convocata 
per il 50. anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre. il sa-
luto fraterno e caloroso del 
Partito comunista, dei lavo-
ratori e dei democratici ita-
liani. Voi sapete con quanta 
solidarieta e con quanta am-
mirazione il nostro partito e 
il nostro popolo hanno seguito 
1'opera senza eguali che voi 
avete realizzato in appena 
mezzo secolo. Conosciamo gli 
eroismi e i sacrifici sovruma-
ni che sono stati necessari per 
il compimento di quest'opera. 
Essa non soltanto ha cambia
to la faccia della Russia, ma 

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) Lenin nel 1917 

Con la comunicazione della lettera di dimissioni 

II caso Merzagora 
domani al Senato 

La maggioranza e chiamata a dare un giudizio chiaro sul discorso ai 
«cavalieri del lavoro» - Martedi a Montecitorio riprende il dibattito sul 
banditismo in Sardegna - II fanfaniano Malfatti critica il piano Pieraccini 

L'agenda dei lavori parla-
mentari che riprendono que
sta settimana (domani ria-
pre il Senato, martedi la Ca
mera) contiene due questio-
ni importanti. II « caso Mer
zagora > passa al vaglio di 
Palazzo Madama. Alle 17 di 
domani Zelioli Lanzini co-
munica aH'assemblea la let
tera del presidente dimissio-
nario. II giorno dopo rico-
mincia a Montecitorio il di
battito sulle interpellanze e 
le interrogazioni presentate 
da tutti i gruppi politici ri-
guardo al banditismo in Sar
degna 

Che soluzione si intende 
dare alia crisi della presi
d e n t del Senato? La discus-
sione che sta per aprirsi in 
aula sulla lettera di dimissio
ni e che si concludera pro-

Firenze 

La polizia 
caccia i giovani 

che lottarono 
contro 

I'alluvione 
FIRENZE. 4. 

Una incredibile, pesante azio-
ne poliziesca e stata messa in 
atto negli ultimi tre giorni nel-
la nostra citta contro i giova
ni, capelloni e no venuti a 
Firenze per ricordare fanniver-
sario della alluvione che li vide 
impegnati con slancio nell'ope-
ra di solidarieta. 180 fermati 
ragazze e ragazzi sono stati 
«rastrellati > per le vie citta-
dine. portati in questura. inter-
rogati. fotosegnalati (quasi fos-
sero delinquent! comuni) e. se 
forestieri. rimpatriati con fo-
glio di via. Fra questi nume-
rosi i delegati del congresso del 
Partito radicale, in corso a Fi
renze e un compagno del PSIUP. 

La lezione di unita del grande dirigente scomparso 

esaltata nella manifestazione del PCI a Cerignola 

AMEND0LA INDICA Al GIOVANI 
L'ESEMPIO DI DI VITTORIO 

« Accogliamo questo grande e umano insegnamento per il quale il socialismo 
diventa concreta necessita di dare una soluzione ai problemi del popolo » . Una 
lettera di Tommaso Fiore e I'adesione delle delegazioni del PSIUP e del PSU 

Dal nostro iimato 
CERIGNOLA. 4. 

La citta di Giuseppe Di Vit-
torio ha ricordato stamane il 
suo illustre figlio nella gran
de manifestazione indetta dal 
PCI nel decimo anniversario 
della scomparsa. II compagno 
Giorgio Amendola. che guida-
va la delegazione della Dire-
zione del Partito comprenden-
te anche i compagni Colombi 
e Grifone, ha pronunciato il 
discorso ufficiale nella sala 

del teatro Mercadante grernj-
ta in ogni online di posti e 
collegata con gli altoparlanti 
alia piazza vicina. dove si era-
no raccolte centinaia di per-
sone che non erano riuscite a 
trovare posto all'interno. La 
manifestazione era nssata per 
le 10.30. ma gia da un'ora 
prima i cortei dei braccianti. 
con le bandiere rosse in testa. 
erano oominciati ad affluire. 

Accanto ai vecchi compagni 
di lotta di «Peppino>. hanno 
partecipato all'assemblea del 

Mercadante i compagni e i la-
voratori delle nuove genera-
zioni, che hanno proseguito la 
lotta iniziata da Di Vittorio, 
estendendo ancora la forza del 
Partito nella citta rossa di Ce
rignola, la quale, con i suoi 
50 mila abitanti, da oggi al 
PCI 5000 iscritti e il 55 per 
cento dei voti. C Cerignola ha 
accolto stamane • Amendola 
con U calore di chi vede in 
lui non solo il dirigente comu
nista, ma anche I'anrico e i 
compagno di Di Vittorio, so-

prattutto nella battaglia per il 
riscatto del Mezzogiomo. 

La manifestazione e stata 
aperta dal compagno Alfredo 
Reichlin, segretario regionale 
del Partito per le Puglie, che 
ha chiamato alia presidenza. 
oltre alia delegazione della Di-
rezione. la figlia di Di Vitto 
rio. Baldina; i dirigenti delle 
cinque Federazioni pugliesi 
del PCI; il sindaco di Cerigno-

c. d. s. 
(Segue a pagina 2) 

babilmente con un voto de-
ve essere necessariamente ri-
portata al contenuto della 
grave allocuzione rivolta da 
Merzagora ai cavalieri del la
voro. Il « problema istituzio-
nale > e nato H. I comunisti 
hanno dato un giudizio net-
tamente negativo di quel di
scorso. Qual e, in sede uf
ficiale, l'opinione della mag
gioranza? Domani i sociali
st! devono saper dire se la 
loro posizione e critica — 
come quella di certe note 
deH'Avanti.' — o pericolosa-
mente tollerante come quel
la del socialdemocratico Or-
landi. E i dc devono stabi-
lire se ha ragione Sullo, che 
pnlemizza apertamente con 
Merzagora, o il Popolo che 
non si preoccupa tanto della 
incompatibility tra la carica 
e gli atteggiamenti del pre
sidente del Senato, ma di 
imbastire una insostenibile 
campagna contro lo «stru-
mentalismo » comunista. 

Per la destra, si intende, 
tutto e chiaro: chiunque at-
tacchi le Reaioni, l'industria 
di Stato, il sistema dei par
titi. va bene. II Corriere del
la Sera gradirebbe che il Se
nato accettasse un « compro-
messo > di questo genere: 
una conferma * non forma-
le » a Merzagora, « ricono-
scendogli la liberta di opi-
nione e di espressione fuori 
dei doveri della carica ». Sa-
rebbe quella tipica soluzione 
« all'italiana > contro la qua
le ha gia messo in guardia 
il giornale dei repubblicani. 
Per questa via, insomma, il 
presidente del Senato sa-
rebbe tale sei giorni alia 
settimana e alia domenica 
potrebbe essere autorizzato 
a fare comizi. 

Si scalda frattanto il dibat
tito nelle file della DC in 
occasione dei 23 congressi 
provincial che si tengono in 
questi giorni (risuardano 
420 mila iscritti di tremila 
sczioni). Avvicne nel partito 
un rimescolamento delle car
te che rende difficile la vita 
alia «srrande maggioranza » 
di Rumor. Taviani fa lista a 
sc. Ha detto venerdl che 
presenters una propria mo-
zione al congresso nazionale 
per favorire un dibattito 
« franco e aperto », cioe per 
e\itare che dietro una una-
nimita di facciata continui 
ad esistere una * rigida con-
trapposizione» tra maggio
ranza e minoranza. Ma a 
quel che si vede anche la 
maggioranza e tutt'altro che 
omogenea. leri a Perusia un 
fanfaniano. Ton. Malfatti, ha 
dctto di rifiutare « qtialsiasi 
enncezione del centro-sini 
stra come stato di necessi
ta ». Nel suo discorso si ri-
trova anche una critica aper
ta al Piano Pieraccini. «I 
problemi irrisolti in Italia 
sono molti — awerte Mal
fatti —; proprio per questo 
si deve resistere alia tenta-
zione di affastellare in un 
astratto anche se seducente 
libra dei sogni un intermi-
nahile elenco delle cose da 
fare. Si debbono piuttosto 
stabilire delle priorita preci
se. Semhra fuori discussio-
ne che la politica di pro-
erammazione economica deb-
ba essere ordinata all'obiet-
tivo prinritario della piena 
occupazione >. 

ro. r. 

42 i feriti nel disastro 

sulla Milano-Brescia 

Via libera per 
i due treni 

poi lo scontro 

* » , * . ->Kf < * ( V . 

BRESCIA — | vagoni deragliati dopo la collisione 

Rassicurante il bollettino medico 

Riuscito intervento 
a Paolo VI: sta bene 
L'operazione e durata soltanto 40 minuti 

Operato ieri mattina alle 8. 
Paolo VI sta bene. L'intervento 
chirurgico, eseguito dal profes
sor Valdoni, e duralo meno di 
45 minuti e si e concluso < feli-
cissimamente». secondo il giu
dizio subito espresso daH'equipe 
medica che ha assistito U Papa. 

Quando e entrato su una let-
tiga nelia sala operatona, al!e 
stita nel Palazzo apo t̂olica 
Paolo W. nvolto a: sanitari in 
cam:ce bianco che !o attomia 
vano. ha detto: c Procedamus 
in nomine Domini > (Avanti. nel 
nome del Signore). Dopo pochi 
minuti il Papa si era gia asso-
pito. sotto raziooe deU'anestesia 
praticata dal prof. Mazzoni. Poi 
rorjerazKme rapida e senza al-
cun imprevisto. 

Alle 8^5 il direttore dell'« Os-
servatore Romano». Raimondo 
Marrzkii. si e presents to nella 
sala stampa vaticana: c L'ope
razione e stata effettuata ed e 
aodata beriissimo >. L'incertez-
za e subentrata perd dopo seUe 
minuti. quando Manzim si e ri 
presentato per fare una ret tin 
ca: < Tutto va bene, ma non 
sono in grado di confermare I'av-
venuta conclusione dell* inter
vento ». 

Un segno delTesito positivo 
dell'inten-ento si e avuto alle 9. 

quando il prof. Mazzoni ha la-
sciato il Vaticano. AUe 10^0 si 
e avuta la conferma ufSciale. 

Alle 19.20 e stato emesso l*ul-
timo bollettino medico della gior
nata in cui si e annunciato che, 
dopo le pnme dieci ore dairm-
terwento. lo cond-zioni di Pao
lo VI SO.TO sodd_sfaccnti e cho 
il Pontefice riposa. * V. p:ii sera 
poloso controllo delle Siie con 
diz.oni — prosegue il bolielt.-oo 
— e manteouto attraverso l'ov 
aer\azione clm.ca e l'lmpiC ô 
d. aitrez/ature strumentah di 
controllo eletlroruche. che regi-
strano automaticamente le va-
riazioni funzionali». 

La temperatura dell'infermo e 
di 37,2 gradi; Q pobo e ritmico. 
ha una frequenza di poco supe-
nore alia norma le e la pressio-
ne e normale. 11 comunicato in-
forma anche che « viene prowe-
duto a una terapia perfusionale 
e antibiotica ». Harmo flrmato il 
boHeUino i professori Valdoni. 
Arduim. Mazzoni e Fontana. II 
prossimo bollettino e previsto 
per il mezzogiomo di domani. 

Paolo VI si presume dovra 
trascorrere un mese di conva-
lescenza. Al Papa sono giunti 
numerosi telegrammi di augurio, 
tra i quali quelli di Sara gat, 
Moro e Fanfani. 

(Tclefoto A.P.-< rUnita ») 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 4 

Tra tulle le ipotesi sulle cau 
se del disastro ferroviario dt 
stanolle a Brescia ha preso 
corpo proprio la piu assurda 
di tutte: quella di una inizia 
tiva personale. dt un tragico 
eccesso di zelo del deviatore 
della cabma scalo che coman 
da gli scambi 

E* uno ipotesi. E* una ipotesi 
(dtvenula ormai ccrtezza dopn 
t{ mandalo di cattura xpfecoto 
confro il ferroriere latitante) 
davrcro incredibile in una 
ricenda che dt aspettt inau-
diti nc ha aid sin troppi. a 
cominciare da quello. per for-
tuna positivo, della mancon-
za di morXx m un disastro dt 
proporztoni tab da suggerire. 
al primo colpo d'occhio. U pen-
Hero di una strage. 

L'uomo sul quale arara la re-
sponsabilita della dtstruzione 
quasi totale dei due interi con-
rogli ferroviari, del ferimento 
di 42 persone, una delle qvali 
in fin di vita, e un ferroriere 
di 30 anni. Si chiom«z Vmcen 
20 Garrai e abila con la moglie 
Martina e t due figh di uno 
e due anni m no V'oltno d> 
sotto 5?. a p*Ka dislanza dal 
ponle sul Mclla doce e arrenu 
to lo scontro e dalla cabma di 
deciazione dalla quale £ partito 
Vordtne sbaohato che I'tia pro-
vocato. F stato lui stesso. sta-
notte. poco dopo il disastro. e 
prima di darsi alia latitanza 
a spxegare per telefono come 4 
andata. 

Dai verbali deUa polizia fer-
roviaria e ormai in tutti i car-
teggi degli altri seltori interes-
sali aUe indagini, la dinamica 
dell'incidenle e la parte acuta 
dagli interessati in esso e stata 
cosi ricostrvita. Verso le 2345 
di ieri U Garrau ha chiesto • 
ottenuto H permesso di dare 9 
via ad un treno merct (il 2358) 
che dallo scalo VO (velocita 

Flavio Dolcetti 
(Segue a pagimm t ) 
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Doneranno il sangue per i partigiani del Vietnam 

Settecento giovani 
al«meeting»di Zara 

Un aspetto della Conferenza della gioventu delta Dalmazia, lenutasl nel marzo scorso a Spalato. 
Al mlcrofono II compagno Bruno Bravetti segretario reglonale della gioventu comunista marchi-
giana 

ANCONA, 3. 
Menlre scrlvlamo cenlinaia dl giovani, che do-

manl a Zara doneranno il loro sangue per i com-
ballenti vielnamiti, affluiscono nei local! della 
FGCI di Ancona per la formazione del gruppi 
• ascoltare le varie Indicazioni suite modalita da 
segutre per accelerare le operazioni d'lmbarco 
sutla motonave « Liburnjla >. Sono settecento gio
vani dl cul molti provengono da centri fuori delle 
Marche. 

Settecento passeggeri e il numero masslmo di 
unita che la nave puo trasportare. La FGCI e 
stata costretta per questo motivo a non accettare 
altre trecento domande dl parteclpazlone e a 
chludere improvvisamente la raccolta dl preno-
tazlonl. Purtroppo non e stato posstbile reperire 

In pochl giorni un'altra nave. Questi dali dimo-
strano II grande successo ottenuto dall'iniziativa 
e le senslbllita del giovani italianl nei contronti 
della lotta erolca del popolo vietnamita. 

Intanto per domenica sera, verso le ore 18, la 
FGCI ha invitato i cittadini a trovarsi suite ban-
chine del porto per accogllere i giovani di ri-
torno da Zara. Sul posto e poi per le vie della 
citta si dara cosi vita a una nuova, calorosa 
manifestazione di pace e di solidarieta con i com 
battenti vletnamlli. Sull'inlziatlva e la splendida 
risposta a essa data dai giovani di entrambl i 
paesl abbiamo chiesto e ottenuto una dichiara-
zlone dal compagno Duso Mazibrada, presldente 
dell'Unlone della Gloventii della Dalmazia, e dal 
compagno Bruno Bravetti, segretario reglonale 
della gloventii comunlsta marchtglana. 

Le dichiaraiioni di Mazibrada e Bravetti 
Duiko Mazibrada. presidente 

dell'Unione della Gioventu del
la Dalmazia ci ha dichiarato: 

i Da lungo tempo i gruppi 
dirigenti della gioventu comu-
nista marchigiana e dell'Unio
ne della Gioventu della Dal
mazia sono in stretto eontatto 
e sempre si sono preoccupati 
di estendere la loro collabora
zione nelle forme piu concrete 
e di interessare alle loro co-
muni iniziativc un crescente 
numero di giovani. La nostra 
opinione e che oltre alio scam-
bio di esperienze delle due or-
ganizzazioni la collaborazione 
dovrebbe comprendere, nel-
1'ambito della solidarieta in-
ternazionale, < manife3tazioni 
comuni di lotta per la pace. 

Di qui l'idea di organizzare 
insieme il meeting di pace, 
amicizia. solidarieta con il po
polo del Viet Nam. L'incontro 
prevcde anche dibattiti. visile 
a fabbriche. a scuole, e mani-
fcsta/ioni sportive e culturali. 
II numero dci nostri giovani 
che prenderii parte al meeting 
sara elevntissima. La gioventu 
della Jugoslavia e molto scn-
sibile ai problemi della pace 
internazionale ed alio sviluppo 
dell'amicizia tra tutti i popoli 
del mondo. Da noi si sono 
svoltc inolte manifestazioni 
contro rimpcrialismo USA nel 
Viet Nam. abbiamo dato tanti 
aiuti linanziari cd in altri beni 
al popolo vietnamita: sono 
espressioni della volonta che 
anima la giuventu Jugoslavs. 

Delle altre. prossime forme 
di collaborazione parleremo a 
Zara e piu tardi in occasmnc 
di una nostra visita alia regio-
ne marchigiana. Le possibilita 
di collaborazione sono immen
se ed io sono convinto che la 
grande manifestazione di Zara 
scrvira di incitamento a pro-
seguire nel futuro sulla mede-
sima strada >. 

Bruno Bravetti. segretario 
regionale della FGCI marchi
giana ci ha dctto: 

< Ernno piu di due anni che 
nell'ambiente democratico an 
conetano e. in particolarc. nel 
la FGCI si discuteva della ne 
cessita di trovare nuove forme 
di aiuto. il piu possibile con
crete. per il popolo vietnamita. 
Anche in occasionc deirultima 
conferenza annuale dell'Unio
ne della Gioventu di Spalato. 
tenutasi nel marzo scorso. a \e-
vamo parlato del modo c delle 
forme per rafforzare i legami 
t ra la gioventu delle due spon 
de deH'Adriatico cd in modo 
specifico del contributo che 
insieme si poteva dare alia 
lotta per la pace. 
L'espericnza di Capo d ' ls tna 

ci ha spinto ad incontrarci di 
nuovo con i eompagni della 
Dalmazia; dall'incontro e nato 
il " meeting dell'amicizia. del 
la pace c di solidarieta con il 
Viet Nam " . 

Questa iniziativa ricntra nel 

la tradizione deH'internaziona-
lismo proletario. ma rientra 
anche nel sentimento di soli
darieta che dovrebbe unire 
tutti gli uomini: 6 per questo 
che noi abbiamo apcrto 1'ini-
ziativa a tutti i giovani a pre-
scindere dalle posizioni poli-
tiche. 

Abbiamo avuto la legittima 
gioia di vedere accolto il no
stra appello da gruppi di gio
vani di centri grandi e piccoli 
delle Marche ed anche del-
rUmbria, della Romagna e 
perflno della Puglia. Tulto 
questo malgrado le difficolta 
obiettive: il fatto che e in 
corso l'anno scolastico, la spe-
sa che ogni giovane deve 
affrontare... Tuttavia. ci sia-

mo visti costretti a rinunciare 
ad oltre 300 prenotazionl. 

Gli altri movimenti giovanili 
non hanno ritenuto. nonostante 
il nostro invito, di aderire uffl-
cialmente alia manifestazione 
di Zara. Questo. tuttavia, non 
ha impedito a molti giovani 
non comunisti e a militanti di 
altri movimenti giovanili di 
prenotarsi per Zara ed a ri-
spondere ad un appello che 
prima di cssere politico e 
umano. Per il futuro prose-
guimento di manifestazioni bi-
laterali per la pace credo che 
il meeting di Zara rivestira 
un'importanza notevolissima 
rafforzando ancor piu i rap-
porti fra le due organizza-
zioni >. 

Lo scandalo del I'acqua ad Ancona 

Imbarazzata risposta dell'Azienda 
acquedotto alle nostre rivelazioni 

Secondo I'azienda sarebbe 
chimicamenle soggetlivo 
itabilire se I'acqua e po-
labile o meno • Ma un fat
to e cerio: I'acqua era 

inquinata 
ANCONA. A 

Con un laconico comunicdto 
la dire/tone dell'Azienda Muni-
cipalizzata dell' Ac(|uedotto di 
Ancona ha tentato in ciualche 
modo di contenere le accuse for
mulate dal nostro giornale sul
la non potabilita dellaiqua. Dal 
comunicato traspare evidentissi-
mo l'imbarazzo in cui I'azienda 
i- stata posta. Per uscire dalle 
sue difficolta non viene aiutata 
da nessuno. neanehe dalla stam-
pa cosiddetta indipendente che 
in questa occasion© se ne e ri-
masta zitta o si e limitata a 
pubblicare il comunicato nudo 
e crudo emesso dalla azienda 
stessa. 

Cio non dimostra soltanto che 
quanto abbiamo denuticiato alia 
opinione pubblica corrisponde a 
verita. ma signified che la di-
rezione dell' Acquedotto viene 
abbandonata al suo destino. In-
fatti nessun partito del centro-
sinistra ha sentito il dovere di 
dire qualcosa oggi che tutti in
sieme vengono accusati per le 
loro demagogiche affermazioni 
elettoralistiche. per avere sban-
dierato a destra e a manca che 
tutto era risolto: e soprattutto 
per avere fatto poi here agli 
anconetani acqua inquinata pur 
di non rivelare le loro colpe e 
incapacity. 

Oggi se ne stanno mutl e non 
hanno avuto il coraggio di unirsi 
al PCI e al PSIUP persino nel-
1 azione da intraprendere per 
nsolvere una volta per tutte il 
problema idrico. Ritirata igno-
min'osa. dunque. coperta dai 
« commandos » dell'Azienda Ac-
quedotti i quali .non sappiamo 
pero fino a che punto saranno 
disposti a coprire le spalle a co-
loro che li hanno portati a que
sta situazione. 

L'azienda nel suo comunicato 
dichiara che I'acqua erogata si-
no ad oggi era potabile e adat-
ta a tutti gli usi « Come ribadi-
to reccntemente. il 19 ottobre 
scorso, durante la conferenza 
stampa indetta dal commissario 
prefettizio ». Per quanto riguar-
da l'aspetto della potabilita del-
l'acqua 1' azienda asserisce che 
si deve tener conto di due ele-
menti: batteriologico e chimico. 

« Se per il primo — si affer-
ma nel comunicato — i limiti 
sono ben definiti e sanciti da 
norme di legge. per il secondo 
tali limiti non esistono e sono 
quindi puramente soggettivi, pro-

Ecco un esempio dell'acqua bevula dagli anconelani. Abbiamo fotografato 11 fondo di una bottl-
glia dopo cinque mlnuti che era stata riempita d'acqua. Rnpidamente sul fondo si e formate, 
come si pu6 no tare nella foto, uno spesso sedlmento dl sostanze rugglnose e di cloruri. SI tenga 
presente che II deposito di corpi estranei 6 quello contenuto in un solo litro d'acqua 

prio perche ritenuti non danno-
si». Tale affermazione lascia 
molto perplessi |>oiche se gli ele-
quedotti i quali. non sappiamo 
menti chimici non sono defini 
ti per legge esistono pero dei 
limiti oltre i quali I'acqua non 
c piu tale, diventa solo fanghi-
glia. come e avvenuto a<i An
cona. 

E non crediamo che il labo-
ratorio chimico provinciale ab-
bia giudicato non potabile I'ac
qua di Ancona soltanto per mo-
tivi soggettivi della tecnica che 
ha proceduto all'analisi. I! fat
to era e rimane: sara accertato 
anche in sede giudiziaria: I'ac
qua erogata agli aconetani dal 
niese di maggio — almono fi
no a prima del razionamento e 
la conseguente chiusura dei poz-
zi « fetidi » — era stata dichia-
rata non potabile sotto l'aspet
to chimico 

Batteriologicamente 1' acqua 
era pura' Non ci crediamo. Non 
per spirito di opposizione ad 
ogni costo e in ogni modo. Ma 
perche sappiamo che alcuni poz-
zi sono stati chiusi (con un ri-
tardo di un mese) dopo un esa-
me batteriologico i cui risultati 
sarebbe quanto mai opportuno 
rendere pubblici. Inoltre va det-
to — e lo dimostreremo a tem
po oportuno — che i pozzi chiusi 
(l>erche davano acqua batterio
logicamente impura) sono statl 
riaperti dopo una semplice rl-
pulitura e senza l'autorizzazio-
ne deH'ufficiale sanitario che ne 
aveva ordinata la chiusura. 

C'e poco quindi da stare tran-
quilli con le dichiarazioni della 
direzione dell' Azienda dell' Ac
quedotto. 

Mentre prosegue lo sciopero 

Sottoscritti due milioni 
per gli operoi della Maraldi 

= ANCONA. 3 
1 Prosegue eompattissima la magniflca battaglia ingaggiata dai 
2 180 operai della Maraldi. Ormai e da oltre un mese che le 
1 maestranze del tubificio sono in sciopero. La controparte non 
Z da' segni di vita. Si sa solo che il Maraldi e stato convocato 
- al Ministero del Lavoro. La tattica deH'industriale — ormai 
Z evidentissima — e quella di prendere per fame gli operai 
" Ovviamente avra organizzato la produzione nei suoi altri sta-
Z biluiK'Uti in modo da attenuare le conseguenze della paralisi 
Z della fabbrica di Ancona. E nel frattempo attende che gli 
Z operai. privi di mezzi di sostentamento finiscano per arrendersi. 
Z Ed e proprio qui l'errore di fondo della tattica padronale. Ma-
- raldi non ha contato la solidarieta concreta che poteva venire 
Z — ed e venuta — dalla classe operaia anconetana. leri la 
- sottoscrizione a favore dei 180 della Maraldi aveva raggiunto 
Z e superato la cifra dci due milioni ed e destinata ad andare 
~ molto piu avanti date le iniziative in corso in molti luogni 
Z di lavoro. 
Z Oggi i sindacati hanno pubblicato un appello unitario perche 
- la popolazione partecipi. anche con piccoli contributi. alia sotto-
Z scrizione. Da sottolineare cne la raccolta dei fondi in atto nelle 
• fabbriche non avviene in forma burocratica: e l'espressione di 
Z una protesta e condanna, della viva opposizionej^prso la po-
~ litica padronale che ha oggi in Maraldi il suo alfiere del 
Z momento. 
Z L'azione dei sindacati in appoggio alia lotta degli operai 
- della Maraldi e molto intensa. Nei prossimi giorni si riuni-
Z ranno i direttivi provinciali dei sindacati di categoria delta 
- FIOM e della CISL: prenderanno in esarne la proclamazione 
Z nelle aziende metalmeccaniche anconetane di uno sciopero di 
- solidarieta con le maestranze della Maraldi. 

Perugia: per la municipalizzazione dei trasporti urban! 

// centro-sinistra non vuole 
riconoscere i suoi errori 

Speciosa polemica anticomunista dell'« Avanti! » 

PERUGIA. 3 
L'Avanti! (giovedi 2 no-

\ ombre) con tattica tipica-
mente padronale ccrca di di-
videre i Iavoratori. afferman-
do che i comunisti propor-
rebbero di reperire i fondi 
necessari alia municipalizza
zione dei servizi di nettczza 
urbana dalla somma stanzia-
ta per la municipalizzazione 
c 1'esercizio di pubblici tra
sporti. gestione della SAER. 

L'Avanti! tralascia di dire 
che i comunisti propongono 
di sostenere il flnanziamento 
della municipalizzazione dei 
servizi di nettezza urbana con 
i 200 milioni di awiamento 
che la maggioranza di centro 
sinistra del comune di Pe-
rugia si e affrettata a rico

noscere alia deficitaria azien
da SAER: la commissione 
ccntrale ix?r la finanza locale 
con l'ordinanza di rinvio 
2H 7-1967 della delibcrazione 
di riscatto anticipato. giudica 
eccessiva la somma ricono-
sciuta alia SAER 

I comunisti. che si sono 
sempre dichiarati a favore 
del riscatto anticipato della 
SAER ma contro 1'elargizionc 
di qualsiasi somma a titolo 
di riconoscimento doll'avvia-
mentn di un'azienda defici
taria (come la SAER ha sem
pre proclamato di essere) 
coerentemente sostengono che 
la recente ordinanza della 
Commissione centrale per la 
finanza locale impone la ri-
presa delle trattativc con la 

SAER per dare al riscatto 
anticipato una sistemazione 
ed esclude il riconoscimento 
dell'avviamento. 

Sara capace 1'amministra-
zione di centrosinistra di rico
noscere i suoi errori. o dovra 
insisterci compromettendo sia 
il riscatto anticipato della 
SAER. sia la municipalizza
zione dei servizi dei nettur-
bini e delle filovie di tutte le 
tendenze che uniti debbono 
chiedcre alia amministrazione 
di centrosinistra: 

1) la ripresa delle tratta-
tive con la SAER escludendo 
la corresponsione di qual
siasi somma a titolo di awia 
mento; 

2) la municipalizzazione 
dei servizi di nettezza urbana. 

Cacciatori in gara a Orvieto 

Primati regionali 
di atletica 

stabiliti al «Dorlco» 
ANCONA. 2 

N>3a riunione di atletica leg-
gera svo'ttasi ieri mattina al 
«Dorico» (terza giomata del 
trofeo allievi) due atleti hanoo 
battuto primati regionali. Pao.o 
Pompigloli della Libertas di 
Ancona ha corso gli 80 p.ani m 
8"9 battendo il primato pre-
cden tc da lui stesso detenuto 
in 9" netti: 1'a.scolano Ugo Ma-
riani deH'AS.\ ha vinto i nr.l e 
metri piani in 2'32"9 real zzau-
do ;1 wcondo primato regionale 
della g.ornata. 

ORVIETO, %. 
Domenica 29, nella ton* di 

Torre Alflna, organizzata dal Do-
polavoro ftrroviario di Orvieto, 
ha avuto luogo la prima gara 
intercontinentalt di caccia libera 
rlservata ai soci del clrcoli spor-
tivi del compartimentl di Roma, 
Fireme e Bologna. La classiflca 
e rlsultata la seguente: 1. Pre 
mio, coppa artistica, al gruppo 
guiato dal signer Baldini del 
compartimento di Bologna con 

punti 7^3; 2. Prcmlo (coppa) al 
grwppo guidato dal signer Bal-
donl del compartimento di Ro
ma con punti 7,01; 3. Premio 
(targa) al gruppo guidato dal si-
gnor Catini del compartimento di 
Flrvnzt con punti 4,5. 

La classiflca individuate e sta
ta vinta dal slgnor Nando Ren 
zetti del Dopolavoro di Orvieto, 
che ha ricevuto un buono acqui-
sto di L. 10 000 offerto dal soda-
litio di Viterbo • a| secondo po

sto, a pari merito, i signori Fai-
nelli di Orvieto e Sotinas di Ro
ma ai quali sono andati quanti-
tativi di cartucce. Una targa e 
stata consegnata al Dopolavoro 
di Orvieto per il maggior nu
mero di soci parteciparrti alia 
gara. Un premio spec)ale e stato 
offerto al piu giovane cacciato-
re, signor Giuseppe Pitoni di 
Fabro. 
NELLA FOTO: la premiaiione 
della squadra prima classiflcata. 

Protestano a Foligno awocati e procuratori 

Pretura: aumenta il lavoro 
diminuiscono i magistrati 

Carente il personate di 
cancelleria - II problema 
della sede degli uffici 

FOLIGNO, 3. 
Nella pretura di Foligno si 

sta verificando una situazio
ne di estrema carenza di per-
sonale nonostante che il la
voro vada continuamente au-
mentando. Per esaminare que
sta situazione si sono riuni-
ti tutti gli awocat i e procu
ratori i quali, al termine del
la riunione. hanno approvato 
un documento nel quale si 
rileva come il primo motivo 
dell'attuale stato di disagio 
debba ricercarsi nella recente 
soppressione di un posto di 
magistrato 

Al riguardo si fa notare che 
se gia in passato, la notevo
lissima mole di lavoro che 
grava sulla Pretura di Foli
gno veniva smaltito con dif
ficolta. oggi, ridotto l'organi-
co dei magistrati, l'attivita 
stessa sta subendo un preoc-
cupante rallentamento. 
Ove a ci6 si aggiunga che 
dei due magistrati rimasti in 
servizio dopo la soppressione 
del terzo posto, uno e stato 
trasferito e 1'altro sembra stia 
per esserlo, mentre non si e 
ancora proweduto alia loro 
sostituzione. tutto questo e 
motivo di s e n a preoccupazio-
ne, da parte di quanti opera-
no nel mondo della giustizia 
nel nostro t e rn tono , preoccu-
pazione ormai diffusa e lar-
gamente condivisa dalla opi
nione pubblica. Gli awocati 
e procuratori di Fcligno, con-
seguentemente, si propongo
no di prospettare a brevissi-
nia scadenza, l'attuale situa
zione agli organ! responsabiii, 
per chiedere 1) una revisio-
ne dell'organico che assicuri 
la funzionalita della Pretura 
di Foligno; 2) la immediata 
sostituzione dei magistrati tra-
sfenti in altra sede; 3) la co-
pertura di tutti I posti della 
cancelleria della Pretura me-
desima. 

Nel corso della riunione e 
stato anche affrontato il non 
meno importante problema 
della sede degli Uffici giudi-
ziari di Foligno, oggi sistema-
ti in locali del tulto inade-
guati ed indecorosi. A questo 
riguardo, gli awocat i e procu
ratori hanno espresso voti 
affinche 1'edificio, di proprie-
ta comunale, che attualmen-
te ospita n s t i t u t o tecnico 
commerciale in piazza S. Fran
cesco, una volta pronta la nuo
va sede di detto Istituto in 
corso di realizzazione da par
te della Amministrazione pro
vinciale, venga destinato ad 
uso della attivita giudiziana. 

~\ 
Lui li ha visti, gli umbri no 

I miliordi di Malfatti! 
Malfatti ha la coda di pa-

(iha: promette. giura agli 
umbri che le sue parole 
saranno mantenute e sog-
giunge: «Son c giustificata 
alcuna forma di scetticismo. 
Son si tratta di varie pro 
messe o poooio d\ promesse 
elettorah ». E co?i. di que 
<;1o JMXSO. d xottosegretaTiO 
ha avuto U ^coraggio* di 
chiedere agli umbri. attra-
verso una velina inviata ai 
giornah govcrnativi. di «ral-
legrarsi della decisione del 
Consiglio dei ministri > che 
ha stanziato -miliardi e mi-
liardi per la viabilita na 
ziondle ». 

II fatto e perd che non 
sono giuntt miliardi e mi
liardi per VUmbria ma 
neanehe una lira, Di che 
dovremmo rallegrarci on.le 
Malfatti? Ma Malfatti ha 
pensato anche a questo: 
dovremmo ralleararci del 
fatto * che il Ministro dei 
Larori Pubblici ha annun 
ciato che in uno dei prossi
mi ConsigU de, M>mstri 
presenterd un diseano di lea 
ge per il comp'etamento dei 

raccordi autostradali e per I 
Vintegrale realizzazione del- I 
la E 7». Jrz base a questo • 
* impegno > Malfatti. conclu I 
de che. c il governo da un 
contributo decistvo per to I 
qliere VUmbria dall'isoia \ 
menlo >. 

Ora si vede la coda di I 
panlia: Malfatti purtroppo ' 
non ha potuto propinare a | 
gli umbri qualcosa di certo | 
e di concreto in merito dx 
viabilita e quindi ha avuto I 
anche lui »I timore chr la I 
opinione pubblica ritenesxc • 
f promesse elettorah » tutte I 
le parole dette In questa 
circostanza. Tanto piu che I 
Jo stesso presidente del \ 
CttPE Fiorelli. che conosce 
bene le intenzioni di Mana I 
ni si e guardalo bene dallo ' 
scomporsi troppo. i 

La verita. on. Malfatti. e \ 
che non vi e stato alcun 
contributo de! Governo per I 
togliere VUmbria dalVisota- I 
mento e Id dove e comin • 
ciato qualche lavoro questo I 
va avanti a pasto di tarta 
ruaa I 

Conferenza 

di Chiarante 

a Terni 

su Gromsci 
TERM. 3. 

«Gram5ci: i cattolici e la 
questione vaticana »: questo sa
ra il tema della seconda con 
fcrenza-dibattito del ciclo orga
nizzato dalla sczione cittadina 
Gramsci, in occasionen del tren-
tesimo della morte del fonda-
tore del PCI. 

La conferenza-dibattito si ter
ra alia sala Manassei merco-
ledi ft novembre alle ore 18: in-
trodurra il compagno Giuseppe 
Chiarante della Commissione 
culturale del PCI. 

Ufficiali 

le dimissioni 

di Dominici 

o Spoleto 
SPOLETO. 3. 

II ministro del Tunsmo e del-
lo SpettacoJo on. Corona ha 
« con rincre«cimento » preso at
to in data 28 ottobre delle di 
mission! dalla carica prcscntate 
dal presidente dell'Azienda del 
turismo di Spoleto prof. Domi
nici. Si attende ora la nomma 
del successore per la quale sara 
recessario attendere la conclu
s i v e del « match > in corso per 
la sua « designazionc » tra PRI 
e DC. Si da per scontata pero 
una vittona dcmocnstiana. 
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Si e dinicnticato 
di dire che nel 
Vietnam « ogni 
giorno uccidono 
Dio col napalm » 

11 giorno 24 scorso, alle ore 
16,30, padre Virgmto Rotondi, 
m una trasmissione radiofo-
nica intitolata *Tre mlnuti 
per te », ha preso spunto dal-
I'anniversario del lancio del 
primo « sputnik » per una en-
nesima logora campagna anti
comunista. Sappiamo ormai 
che molti debbono inghiottire 
con rabbta tl fatto che il pri
mo Paes„ del soualtsmo e al-
lavanguardia nelle conqulste 
della sciema. Certe faziosita 
dovrebbero ormat avere fatto 
il loro tempo, via si vede che 
non e ancora cos). 

Per ritornarc alia allocuzio-
ne di padre Rotondi, cglt ha 
tnanlfestato stupore per la di-
chiarazione di Gagarin il qua
le pare abbia affermato che 
durante il suo volo intorno 
alia Terra non incontrb ni san-
ti ne Dio. II meticoloso padre 
ha voluto contrapporre a que
sta affermazione, quella fatta 
dal cosmonauta americano: 
egll partecipando, se non er-
ro, al Concilia dei laid, ebbe 
a dire che lui Dio lo vede in 
ogni angolo del creato, nel-
I'acqua, in terra, in clelo. 

Ognuno, naturalmente, in 
materia di fede la pensa co
me vuole. Mi pare perd che 
padre Rotondi avrebbe potu
to approfittare dell'occasione 
per consigliare al suo cosmo
nauta preferito di intercedere 
presso i suoi colleghi dell'avia-
stone americana che giornal-
mente, da anni, colplscono e 
massacrano questo Dio con i 
loro terroristici e indiscrimi-
nati bombardamenti. Perchk 
Dio, che si trova in ogni an
golo del creato e quindi an
che in ogni angolo del Viet
nam, deve essere colpito con 
le bombe al napalm? 

Purtroppo I'immonda carne-
ficina non cessa; ma anzi si 
manifesto sempre piu la vo
lonta di distruggere questo 
Dio, ovunque egli si identifi
ed con qli aneliti di pace e 
di liberta. 

Dlstinti saluti. 
VINCENZO BRUNELLI 

(Torino) 

La « mancia » deve 
pagarla il padrone 

Vedo che il vostro giornale, 
in una cronaca dell'agitazione 
nei bar Motta-Alemagna, ap-
prova in linea di principlo il 
rifiuto di accettare mance. A 
me questo rifiuto sembra una 
espressione del piu brutale 
tecnocratismo neocapltalista: 
tempo fa, dato che non mi 
accettavano la mancia. rifiu-
tai di prendere il caffe. 

Pol non capisco come a Ro
ma si possa sopportare di 
farsi fare il caffe da un uomo 
(mai una bella ragazza! Sia-
mo gia una colonia dell'Opus 
Dei9) cosa che da la depri-
mente impressione di far par-
te dell'Oriente. 

Saluti cordialmente 
Dr. LEONE IRACI 

(Roma) 

Francnmento, rindignazlone del 
lettore che vuole ad ogni coslo 
dare la mancia ci lascia non poco 
sorpresi. A noi e sempre scmbrato, 
a| contrano, imbarazzante mettere 
le dieci lire nel piattino e nce-
vere il • grazie » distratto del ca-
meriere. Que^tione di gusti. I Ia
voratori della Motta hanno otte
nuto — ed e stata una conquista 
seguita alia lotta sostenuta dal sin
dacati — di riceverc insieme ol 
salario un'lndenmt& sostttutiva del
la mancia: vuol dire che la « man
cia * la paga il padrone, con van-
taggio per 11 consumatore che non 
si vede costretto a pagare dieci o 
ventl lire In piu per la consuma-
zione. e per la dignlta dei Iavo
ratori. IJX stessa nvendtcazione e 
stata avanzata dal dipendenti dl 
altri bar. 

Quanto al calfe servitl da uomini. 
anche qui fe questione cli gujti. 
Forse le consumatrici preferiscono 
coM. Non sappiamo se fe stata 
fatta un'indagme dl mercato In 
questo senso. Quello che sappiamo 
e che. anche per una giovane e 
bella ragazza stare dodici ore in 
piedi a servire il caffe non e pro-
pno un esercizio da ciira dl bel-
lezza. 

Guardare al cosmo 
c lottare in terra 
per far avanzare 
tutta Tumanita 

Vivendo su questo pianeta. 
e naturale per me interessar-
mi a tutto cib che in esso vi 
accade: ma nello stesso tempo 
sono interesnato moltissimo 
alia conoscenza del cosmo. 
per cut le notizie al riguardo 
le rorrei reder trattate sul 
giornale in modo piu ampio. 
Mi si potra obiettare che lo 
spazio che dispone il nostro 
giornale e poco. lo so. lo im-
magino. Ma sono anche del 
parere che il lettore. piu si a-
bitua alle cose grandi. piu fa-
cilmente abbraccia i problemi 
piccoli e li vede. e h sa affron
tare con piii slancio e consa-
pecolezza. 

Perd. si dice, chi ha poco da 
mangiare guarda piii tolentie-
ri in terra. E' zero, ma ci so
no tanti che anche con la fa
me hanno saputo guardare e 
pensare al cosmo. lottando 
contemporaneamente sulla ter
ra per il pane quotidiano, per 
elimmare le ingiustizie e per 
far compiere al mondo dei 
passi in avanti. 

Questa, d'cllra parte, e la 
strada che obbligatoriamente 
deve affrontare domani Vuma-
nita. Con le conquisle del co
smo, il mondo umano sara an
che portato a comprendere 
che la terra deve vitere in pa
ce, tn tutta armonta. Diversa-
mente, il nostro pianeta po-
trebbe scomparire, sbriciolar-
si. Nella pace generate c'e la 
salvezza di tutta Vumanita. 
Questo e quanta bisogna te-
nere sempre presente, in ogni 
occasione, secondo il mio pa 
rere. 

Vt saluto. 
MAX DALL'OCA 

(Sondrio) 

Non si fa nulla 
per risolvere il 
dramma dei 
subnormal! 

Armando Righi e un mino-
rato psichico. vive a Roma 
con la madre pensionata ed 
e orfano di padre. Lavora al 
mercato rionale di Pnmawii-
le, scaricando casse di ver-
dura. Da tempo e per seguita-
to dai giovinastri del quar-
tiere. ma egli non e in grado 
di difendersi, deve solo su-
bire e confidare alia madre 
tl suo dramma. Questa. pre-
occupata si rivolge al Com-
missariato chiedendo un in-
tervento. II giorno 2S aqosto, 
aggredito da cinque uomini 
dai 23 al 27 anni, e trascma-
to in un'officina: cosparso di 
benzina, e arso vivo. L'lncre-
dibtle. territicante nottzta e 
ri}K>rtata sut giornah m que 
sti gionii. 

...Nel dicembre VJ66 don Pie-
tro Invernizzi. dtrettore dcoh 
Istltuti pedagogici di Brussa-
sco, di Cinzano e di Castel 
Vernone in provtneta di Ton-
no, e arrestato in segulto al 
mandato di cattura spiccato 
nei suoi confronti dal giudice 
istruttore dott. Ambrosini. Ad-
debiti: sevlzie, percosse, mai-
trattamenti vari. A piu ripre-
se e in piu occasioni i bam
bini subnormali affidati a co-
desti istituti sarebbero statt 
percossi e malmcnatl: le bus-
se sarebbero state cosi gravt 
da lasciare lesioni permanen-
ti. I ricoverati abbandonati 
per lungo tempo senza cibo 
(una delle puniziont piii cor-
renti) erano inoltre privi del-
Vasslstema sanitaria piii ur-
gente e necessaria. Durante lo 
tnverno i piii irrequieti veni-
vano lasciati in cortlle con 
addosso abiti leggeri. Questi 
istituti infine erano privi dei 
piii elementari servizi igieni-
ci. Eppure in precedenza aw-
vano ricevuto il nulla osta per 
esercitare la loro «umanita-
ria a missione... In segulto a 
questi gravl fattl sono pure 
denunciati la vice direttrice. 
un'insegnante e un intermit-
re. 

...Dl fronte a questi episodt 
(e ne polrei citare a decine) 
che dovrebbero sgomentare 
non solo i genitori dei sub-
normalt, sorge un interroga-
tivo: perche questa societa 
non si rende conto dl questa 
massa di infelici (un mllione 
e mezzo assetati di amore. 
comprenslone e giustizia che. 
piaccia o non piaccia, sono 
cittadini della Repubbllca con 
gli stessi dirittl degli altri? E 
i parlamentari? Belle parole. 
Mancano i fondi, si dice. 
Manca la volonta. dicono i 
genitori. 

...Se confronto la mla Pa-
trla con le altre nazloni. dove 
lo Stato affronta con scneta 
e con tutti i mezzi della sclen-
za (che in questo campo ha 
rivoluzionato ogni tcoria pas-
sata allontanando ogni pre-
concetto) questo angoscloso 
problema, devo gridare al «crt-
mine sociologico». L'unico 
mezzo per salvarc questi in
felici bambini e giovant. dal 
la morte civile che li atten
de, quando i loro genitori 
non ci saranno piii, e Vavvio 
immediato dl un intervento 
assistenzlale completo. avan-
zato e soprattutto umano. 

In Svizzera, in Francia, tn 
Olanda, in Svezia, in Inghtl-
terra, in Gcrmania, nell'Unio-
ne Sovietica e tn tanti altri 
Paesl. il probtema e risolto 
In Italia no: qui un calciato-
re viene acquistalo per tre
cento milioni, i cantanti han
no prezzl favolost. Per i sub
normali, per mio figlio (dodi-
cenne, escluso da qualsiasi o-
pera di ricupero, e che quan
do non ci sard piu io potrcb-
be finire in gabbla). non si 
fa nulla. 

PAOLO MORBI 
(Cremona) 

La guerra fredda 
degli acccnti 

Gli italtani sono stati sag-
gi: come simbolo di umtii 
hanno accettato il dialetto to-
scano quale lingua nazionale. 
Gli italiani pero, nella gran
de maggioranza, e special-
mente quelli del Settentrione, 
non toscaneggiavano. Non si 
accettava I'accento toscano. 
era segno di affettazione; st 
accettava un toscano con mi-
sura, conservando il pregevo-
lissimo accento settentrwnale. 

L'ilaliano che par la I'onore-
vole Nenni e italiano, ma non 
ha I'accento che usa I'onore-
vole Fan/anL A piii di cent an
ni dall'unita la grande mag. 
gioranza degli italiani non ave
va scelto di toscaneggiare. ma 
aveva preferito usare I'accen
to settentrionale che ha biso-
gno di minor emissione di vo
ce: piii pratico, piii agile, piii 
semplice. meno enfatlco, piii 
discreto. piii chiaro, che st 
presta con maggior facilita al
le composizioni stllablche. 

Da un xx)' di tempo, invece, 
la RAI-TV s'e messa a tosca
neggiare tn modo pesante. dt-
menticando le scelte degli ita
liani, come se I'acctnto po. 
tesse essere una moda e non 
espressione di libertA e carat-
terUzazione regionale. Si ve
de che e prevmso Vauloritart-
smo dt quella corrente che 
preferisce dire «interpetre e 
tnterpetrativo » invece del piii 
zcorrevole €tnterprele ed in
terpretative: E il signor Mi
ke Bongiorno sente il blsogno 
deU'aggiornamento e facendo 
la propaganda ad un deterst-
TO, dice: «Ah, la lingua to-
scana, che fascinosa! Io pri
ma dicevo "duecento", ma mi 
devo abituare a dire " duecen
to " ». Ma gli e che migltaia di 
milanesi, torinesi, pavesi. ecc, 
ecc. non ragionano come il 
signor Mike e non trovano 
conveniente mutate il loro 
pregivole accento e dicono: 
* Ma se flno a i£n (non ieri) 
abbiamo detto " diici. cinto. 
problema, bine " perchi oggi 
dobbiamo metterci a dire: 
"died, cento, problema, be
ne. ecc.?M. 

E cosi, come se non bastas-
sero tutte le altre, s'e scale. 
nata una specie dl guerra 
fredda degli accentl, che e 
probabile, aumentcra le com-
plicazioni anche nell'ambiente 
scolastico. 

LETTERA FIRMATA 
(Milano) 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Amendola 

la, compagno Splcchlo; i par
lamentari comunisti: il segre-
tario rcgionalc dclla CGIL, 
Gramegna; i braccianti Angio-
ne e Biancolillo, vccchi com
pagni di lotta di Di Vittorio; 
il scgretario regionale del 
PSIUP Belgioioso e i rappre-
sentanti del PSU. Ha preso 
poi la parola, salutato da un 
grande applauso, il compagno 
Amendola. 

Dopo aver rievocato l'ulti-
mo viaggio compiuto dieci 
anni orsono dalla salma di 
Giuseppe Di Vittorio dalla cit
ta di Lecco, fredda e cosl lon-
tana dalla sua terra, e da 
Milano operaia. tra il cordo-
glio di tutto un popolo, fino 
a Roma, dove erano giunti 
da Cerignola gli amici ed i 
compagni delta sua giovinez-
za. Amendola ha detto per
che la direzione del Partito 
ha voluto che la celcbrazio-
ne nazionale di Di Vittorio, a 
dieci anni dalla sua morte, 
fosse tenuta nella citta dove 
egli e nato e dove ha iniziato 
il suo duro cammino di com-
hattente per l'emancipazione 
dei lavoratori. 

c Non si pud comprendere 
— ha detto — il significato 
della personality di Giuseppe 
Di Vittorio, ed il senso del* 
1'operct da lui svolta, se non 
si risale all'origine, ai luoghi 
ed ai tempi nei quali si educd 
alia severa scuola della lotta 
di classe. ed acquis to dai veo-
chi compagni, suoi maestri di 
vita, il senso deH'onore, come 
egli diceva, del combattente 
rivoluzionario. Sempre egli 
mantenne vivissimo il legame 
umano e politico coi suoi pri-
mi compagni di lotta. Da qui 
egli e partito per diventare. 
come egli ancora eon fiere/-
za sottolineava. da giovane 
hracciante e capolega. presi-
dente della Federazione sin-
dacale mondiale. Collegamen-
to diretto di classe e coscienza 
internazionalista. questi erano 
i due poli della personality 
di Giuseppe Di Vittorio. Egli 
riassume nella sua vita le 
tappe percorse dalla classe 
operaia italiana, nella dura 
ascesa compiuta nel corso del 
ventesimo secolo. dall'antico 
stato di plebi disperse ed 
oppresse. alle primissime lot
to emancipatrici, alia tragica 
esperienza della grande guer-
ra. al confuso moto rivoluzio
nario del 1919-20 ed alia co-
cente sconfitta, alia lunga re-
sistcnza antifascista, fino al-
raffermazione nella Resisten-
za come nuova classe diri-
gente nazionale. 

«Di questa ascesa — ha 
proseguito Amendola —, che 
e costata sacrifici e sofferen-
re. Di Vittorio rappresenta 
mirabilmente la forza anima-
trice, la capacita di autono-
ma organizzazione, rafferma
zione del diritti elementari. 
fino alia conquista della cultu-
ra e della Patria. II giovane 
bracciante di Cerignola diven-
ne cosl il rappresentante del
la classe operaia che di fronte 
ai rappresentanti padronali, 
nei consessi intemazionall. nel 
Parlamento, s'imponeva al ri
spetto degli stessi awersari , 
affermando cosl nel fatti, e 
non soltanto nelle vuote de-
clamazloni, una reale ege-
monla >. 

Amendola ha quindl lndl-
cato i moment! salientl del-
l'azione svolta da Di Vittorio 
sul piano politico: le inizia-
li posizioni sindacaliste. che 
esprimono una reazione di 
classe all'opportunismo rifor-
mista: la coraggiosa resisten-
za armata alle vigliacche vio-
lenze delle squadracce crimi-
nali fasciste: l'adesione. dopo 
l 'awento del fascismo. al Par
tito comunista, come alia for
za unitaria che meglio dava 
la garanzia di sapere conti-
nuare la lotta per la libera-
zlone del popolo italiano. De-
cisiva, per questa evoluzione. 
fu l'lnfluenza esercitata dalla 
Rivoluzione di ottobre. Oggi. 
cinquant'anni dopo. noi non 
dobbiamo soltanto ricordare 
con immensa gratitudine Le
nin ed 1 suoi grandi compa-
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gnl, protagonist! di un fatto 
che avrebbe mutato il corso 
della storia. Dobbiamo ricor
dare anche gli uomini. sparsi 
nel mondo intiero, che, mal-
grado le deformazioni della 
propaganda nemica, seppero, 
come Di Vittorio. accogliere 
il grande insegnamento rivo
luzionario, stringersi attorno 
alia bandiera dei Soviet, e 
mobilitare i lavoratori del 
mondo intiero In difesa della 
prima repubblica socialista. 
per impedire che si attuasse-
ro i propositi di coloro che 
volevano distruggerla. 

L' atteggiamento di fronte 
alia Rivoluzione di ottobre fu 
allora decisivo. per Di Vitto
rio come per gli uomini del
la sua generazione. Fu que-
sto uno dei motivi. quello in
ternazionalista, della sua ade-
sione al PCI. Ma l'altro mo-
tivo fu nazionale e meridio-
nale e ci riporta a Cerignola: 
fu la capacita del PCI, anzi 
del suo nuovo gruppo dirigen-
te raccolto attorno a Gramsci. 
d'indicare nella questione me-
ridionale e nella questione 
agraria due contraddizioni fon-
damentali della societa italia-
liana, che esigevano, per una 
loro soluzione. 1'alleanza della 
classe operaia settentrionale 
e dei contadini e delle popo-
lazioni meridional!. Non a 
caso — ha proseguito Amen
dola — Di Vittorio aderisce al 
P d soltanto nel 1923. dopo 
che si era iniziata la corre-
zione della vecchia linea set-
taria. Ed egli s'impegna su-
bito, accanto a Gramsci. nel-
l'organizzazione del lavoro 
contadino e del lavoro meri-
dionale. ritrovandosi cosi vi-
cino ad un altro combattente 
della sua terra. Ruggero Grie 
co. Oggi che dopo venti anni 
di malgoverno e di i impegni 
di onore » traditi dalla DC, la 
questione meridionale e piu 
che mai una grave realta, 
l'insegnamento meridionalista 
di Giuseppe Di Vittorio ci 
ricorda come l'essenza del
la questione meridionale sia. 
anzitutto. contro ogni forma 
di trasformismo e di clienteli-
smo. un problema di demo-
crazia. di autogoverno regio
nale, di autonomic, di capa
cita delle forze operaie e 
popolari ad organizzarsi in 
nuova classe dirigente: sia, 
soprattutto. un problema di 
unita. unita delle forze de-
mocratiche meridionali. unita 
tra Nord e Sud nella comune 
battaglia per il rinnovamento 
del paese. 

Dopo aver ricordato gli anni 
amari del lungo esilio e del 
duro lavoro di organizzazione 
clandestina — rotto aoltanto 
dalla garibaldina partecipa-
zione alia guerra del popolo 
apagnolo — Amendola indica la 
funzione esercitata da Dl Vit
torio per portare avanti. sulla 
base delle conquiste democra-
tiche della rivoluzione anti
fascista del 1945. l'ascesa del
la classe operaia e il rinno
vamento del paese: la conclu-
sione del patto di Roma per 
la costituzione di una orga
nizzazione unitaria sindacale, 
la CGIL: l'inlziativa del Pia
no del lavoro, quando per la 
prima volta la necesslta di 
una programmazione fu affer-
mata nel concretl sviluppl del
la lotta di massa: fino all'ul-
timo aforzo compiuto per pro-
muovere quella riscossa ope
raia, che doveva risultare una 
critica operante. che partiva 
dal basso, delle linee della 
espansione monopolistica fon-
data su un aggravamento del-
Io sfruttamento operaio e su 
una esasperazionc di tutte le 
contraddizioni nazionali. Dal
le prime battaglie per impor-
re ai padroni il rispetto di 
un orario, di una giornata che 
non durasse dall'alba al tra-
monto, e fosse calcolata fi-
nalmente dall' orologio, fino 
alle prime iniziatlve per una 
programmazione democratica. 
v'd nella vita di Giuseppe 
Di Vittorio tutta l'ascesa dl 
una classe che vuole control-
lare e dirigere lo sviluppo na
zionale. neH'interesse genera-
le del paese. 

Viene da questa esperienza 
— ha detto Amendola — un 
insegnamento di grande mo-
dernita ed attualita: rappas-
sionato sentimento unitario. 
anzitutto. Di Vittorio sentiva 
come laccrazione dell'animo 
suo ogni divisione della clas
se operaia. e tutto egH era dl-
sposto a fare perclie si re-i-
liz7asse sempre il massimo di 
unita possibile. « Oggi che le 
division] politiche — afferma 
Amendola — in seno alia clau
se operaia sono cosl gra-
vi. raccogliamo l'insegnamen
to unitario di Di Vittorio. la-
voriamo con pazienza e fer-
mezza a creare le condizioni 
di un partito unico di lotta 
per n sodaliwio e mandiamo 
avanti. intanto. col massimo 
impegno. con chiarezza e one-
sta di propositi, l 'awiata rl-
presa dell'iiniti sindacale. fon-
data siilla reale solidarieta 
dei lavoratori ». 

Ma il piu grande insegna
mento di Di Vittorio consiste 
nella cwniderazione. che eali 
ebbe sempre fortissima. dei 
bisogni piu urgenti della gen-
te scmplicc. La politica non 
era mai per Di Vittorio astrat-
ta formulazione di tesi da con-
trapporre ad altre tesi. in un 
gkjoco nel quale finiscono col-
l'essere dimenticati gli inte-
ressl real! di coloro che sof-
fmno e che chiedono dl esse-
re ahitati a stiperare le loro 
difficolta. Per Di Vittorio con 
tavano gli uomini in came 
ed oasa. nella loro concreta 
umanita. coi loro bisogni da 
soddisfare. le legiuime aspi-
razion! ad una vita migliore. 
la possibilita di dare ai figli 
queU'educarione che era loro 
mancata. la garanzia dclla si-
curczza e del rispetto per i 

vecchi lavoratori. Non e'era 
discorso nel quale Di Vittorio 
non parlasse della vergogna 
delle pensioni di fame conces-
se ai vecchi lavoratori. Di Vit
torio sentiva, e faceva senti-
re. la giustizia e 1'umanita 
della grande causa che soste-
neva. «Accogliamo — escla-
ma Amendola salutato da un 
applauso caloroso — questo 
grande ed umano insegnamen
to, per il quale il socialismo 
diventa concreta necessity di 
dare una soluzione ai proble-
mi del popolo. Senza questo 
soffio possente di un cuore 
generoso. che sente i bisogni 
di chi soffre. e la necessity 
di combattere le ingiustizie. 
senza un grande moto di so
lidarieta umana. non sara mai 
possibile raccogliere una mag-
gioranza capace di attuare. 
contro le resistenze dei ceti 
privilegiati. il progresso civile 
e politico del paese ». 

Giuseppe Di Vittorio si col-
loca. con Ruggero Grieco. ac
canto ad Antonio Gramsci ed 
a Palmiro Togliatti. tra gli 
uomini che hanno dato al Par
tito comunista il suo vefto di 
grande forza democratica ed 
unitaria. nazionale ed interna
zionalista. Egli fu un diri
gente comunista disciplinato 
nella sua ardente personalita, 
e che seppe dare le prove ne-
cessarie, anche se difficili, 
della sua capacita di lavora-
re sempre per l'unitn del Par
tito. Egli inizi6 il suo cam
mino di rivoluzionario. orga-
nizzando nella Cerignola del 
1907, un circolo giovonile so
cialista. che raccolse centi-
naia di adesioni. Si facciano 
avanti. oggi nel 19G7. organiz-
zando nuovi eircoli giovanili. 
i giovani lavoratori che po-
tranno diventare. come Di Vit
torio, i futuri dirigenti della 
rivoluzione socialista italiana. 
Perche le grandi cause na-
scono dalle piccole azioni. e 
senza un'opera di organizza
zione. di proselitismo. di edu-
cazione, la classe operaia non 
pu6 assicurare la propria 
emancipazione. GH uomini co
me Di Vittorio hanno contri-
buito a mutare la realta na
zionale: e partendo da queste 
piu avanzate condizioni. e rac-
cogliendo l'eredita di uomini 
come Di Vittorio — conclude 
Amendola mentre la sua voce 
viene a tratti sopraffatta da 
una grande ovazione —. che 
i giovani di oggi potranno. fi-
nalmente. condurre. nella pace 
e nella liberta. l'ltalia al so
cialismo. 

Prima di Amendola. 11 com
pagno Reichlin. nel dichiara-
re aperta la manifestazione, 
aveva letto una lettera di ade-
sione invlata dal prof. Tom-
maso Flore, che fu amico dl 
Dl Vittorio e che di ltd con-
serva un profondo ricordo. 11 
sindaco di Cerignola aveva 
poi portato il saluto del Con-
siglio comunale e della citta-
dinanza, mentre Belgioioso 
per il PSIUP e Bonlto per il 
PSU avevano recato l'adesio
ne dei rispettivi partiti alia 
celebrazione. 

IMPONENTE SUCCESSO DELLA PRIMA TAPPA DELLA MARCIA DELLA PACE 

Scontro 
ordinaria) doveva ttnmettersl 
sulla linea per Milano. Contem-
poraneammte. dalla stazione 
centrale — circa un chilometro 
piu indietro — aweniva la 
partenza del direttissimo 198, 
proveniente da Venezia e di
retto pure a Milano il quale 
era aiunto a Brescia con venti 
minuti di ritardo. 11 Garrau, a 
Questo punto — ci dicono qui 
in ferrovia — avrebbe dovuto 
chiedere istruzhni al dirigente 
dello scalo sul come compor-
tarsi. Ma non lo ha fatto. For-
se perche credeva di saperlo 
aid. 11 deviatore conosceva in-

eitfi la reaola secondo la quo
ta precedenza tra due treni 

di quel tipo spetta senza dub-
bio a quello passegaeri. Cono
sceva la regola e Vha appli-
cata. Tanto ptii che temeva for-
se un rimprovero se avesse fat
to aumentare il ritardo aid oc-
cumulato dal convoglio. Cnsl ha 
dato via libera al direttissimo. 
credendo di potcr ancora fer-
mare il merci. Ha infatti tenta-
to di farlo. rompendo addirittu-
ra nella manorra il conpenno 
deoli scambi (che risulla ma-
nomesso). Ma non c'i riuxciio. 

Ma questo cnnroal'o ormai era 
aid in marcia; aveca gid pas-
sato il semaforo (che dava U 
giallo cioi < via libera *) e 
tutti gli scambi: a velocita gid 
sostenuta stava Immettendosi 
sul binario diretto per Milano. 
ore. purtroppo. e sopraggiunto 
contemporanaemente a tutta re-
locitd il direttissimo che. a sua 
volta. aveva avuio via libera 
su tutta la linea. 

Sul ponte del Mclla. dove la 
linea di manovra « d\ inseri-
mento deUo scalo merci e 
quella principale per MtUxno 
si congiungono, il macchinista 
del merci. Sergio MoHnari di 
Verona, si & accorto can raeca-
priccio dell'altro treno che ir-
rompeva dalla sua destra. 

E* ifafo un terrificante ccipo 
(Tariete che ha spaccato U di
retto in due. 
Anche il merci ha subito la 
stessa sorte. II locomotore sul 
quale oltre al Moltnan st tro-
vaia I'aiuto macchinista, Bru
no Albrosi. 33 anni, da Bussa 
lenoo, i piombato dall'alto del 
ponte fin sul greto del fiume: 
un volo pauroso di una decina 
di mttrl, firnto con un impatto 
a macchina rovesciata eon le 
niofe in su. Eppure I due fer-
rorieri se la sono cavata con 
ferite guaribUl m una decina 
di giorni: una fortuna eccttio-
nale. condivisa da tutti gli altri 
passeggeri del treno. Ad ecce-
zione di uno il cut stato i tut-
torn gratntsimo: si tratta di 
Giovanni Bemardi, di 30 anni. 
11 poveretto, nmasto impngio-
nato nei rottami dl un vagone, 
ha avuto il torace trapassato 
da una sbarra di ferro che Vha 
colpito come una lancia. 

Due all di folia applau-
dono il corteo lungo tut
to il percorso a| grido di 
« Pace per il Vietnam », 
«Johnson vattene a ca-
sa» • Dirigenti politic!, 
sindacali, parlamentari 
e uomini di cultura in 
testa al corteo aperto 
dalla bandiera del Viet
nam del Nord - Grande 
manifestazione a Pavia, 
dopo 11 ore di marcia [ 

Da Milano a Pavia: folia 
ed entusiasmo dei giovani 

Dal nostro inviato 
PAVIA. 4 

La marcia dei giovani per 
la pace nel Vietnam e nel mon
do ha compiuto la sua prima 
tappa. Stasera. sotto una piog-
gia scrosciante. la lunga va-
riopinta colonna. coi cartelli. 
e gli striscioni, le bandiere al 
vento i giunta a Pavia dopo 
undid ore di cammino. d'l can-
ti, di applausi, di incontri, di 
saluti. Da Milano a Pavia, 
migliaia e migliaia di perso-
ne hanno visto e salutato i 
manifestanti. Dappertutto la 
folia era al margini delle 
strode; ma particoUtrmente a 
Rozzano, a Binasco, a Certo-
sa di Pavia. Qui stasera, la 
colonna si i ingrossata dopo 
I'incontro col cittadini pavesi. 

La marcia, di cut Danilo Dol-
ci i un po' 11 centro motore, 
ha avuto inizio dal cuore di 
Milano, piazza Mercanti. da-
vanti al Duomo, sotto un sole 
incoraggiante. Cola era sta' 
to dato appuntamento ai gio
vani provenienti da varie par
ti d'ltalia, quelll che segul-
ranno la colonna per 26 gior
ni fino a piazza Montecitorio: 
ed era stato dato appunta
mento ai cittadini milanesl 
che in grande numero I'hanno 
accompagnata fino a Pavia. Dl 
giovani ne sono venutl, cosl, 
alia spicdolata, di propria ini-
ziativa, da Sanremo, da Tren-
to, da Venezia, da Roma. E 
non si pud sapere dl tutti. 

11 corteo si & mosso alle die
ci. In testa, una bandiera ita
liana sorretta da una giovi-
netta. di name Libera: poi le 
bandiere del Vietnam del 
Nord e del Fronte di libera-
zione del Sud, quella amerl-

cana con la scritta * Viva la 
resistenza dell'altra Ameri
ca >, in prima fila, fra gli or-
ganizzatori e t promotori, Da
nilo Dolci, i giovani della 
€ Zanzara >, il prof. Margaria, 
il pittore Treccani. la gentile 
figura della signora Vo Van 
Ai. vietnamita del Sud, segre-
taria del movimento dei bud-
disti d'oltremare, Andrea Gag-
gero. Segue, in un corteo 

Messaggi di 
Saragat, della CGT 

della CISL 
e di La Pira 
in onore di 
Di Vittorio 

II Presidente della Repubbli
ca ha inviato alia compagna 
Anita Di Vittorio il seguente 
telegramma: «Nel decimo an-
niversario della scomparsa di 
Giuseppe Di Vittorio. voglia 
accogliere, gentile signora. la 
espressione del mio commosso 
ricordo p°r l'opera del grande 
sindacalista. Di Lui restera 
sempre l'esempio di devozione 
alia classe lavoratrice e di pro
fondo senso di responsabilita 
nell'ambito di una chiara vi-
sione degli interessi generali >. 

Alia commemorazione di Di 
Vittorio dell'altro ieri ad Aric-
cia sono pervenuti. oltre a quel-
lj da noi gia riferiti. anche te-
Icgrammi della CGT. del prof. 
La Pira e del segretario della 
CISL. on. Armato. Tra f pre-
senti alia manifestazione. an
che il presidente dell'ENPI, 
Osvaldo Molinari. e il presiden
te dell'Istituto « P. Martini >. 

Per il 4 novembre 

Forte protesta 
dei mutilati 

Un corteo per le vie di Roma - A Firenze delega-
zioni da tutta la Toscana • II governo continua a 
rifiutare I'adeguamento delle pensioni - Giova
ni pacifist! arrestati a Lucca durante la sfilata 

Alle celebrazfonl del 4 no
vembre non hanno partedpato 
I mutilati e invalids di guerra 
per protesta contro U discono-
scimento dei loro diritti da par
te del governo. A Roma, ieri 
pomeriggio. i mutilati e gli in
valid! dl guerra di tutto il La-
zio hanno dato vita ad una 
imponente manifestazione dl 
protesta contro il governo aste-
nendosi — come peraltro e av-
vmuto in tutta Italia — dal 
partecipare aUe manifestaziom 
ufficiali indette per celebrare 
il 4 novembre. Dopo una as-
semblea tenuta nella Ca$a Ma-
dre. crntinaia di mutilati e in
valid! hanno formato un corteo 
che ha raggiunto at tra verso le 
vie del centro cittadino il Milite 
Ignoto do\e e stata deposta una 
corona di alloro. II presidente 
deU'associazione. on. Cavallari. 
ha Olustrato i motivi deU'asten-
sione dei mutilati e invalid! di 
guerra alle manifestazioni go-
vemative per il 4 novembre. 

Un'altra forte manifestazione 
si e svolta ieri mattlna a Fi
renze. Centlnaia di mutilati e 
invalid! si sono riuniti nel 
piazzale degli Uffln dove ban 
no preso la parola il cieco di 
guerra medaglia d'oro Antonio 
Sdorilli e il compagno senato
rs Mario Palermo, membro del 
Comitato centrale deU'Asac-
daHone. 

0 senatore Palermo ha dato 
alcuni drammatici esempi di 
quanto poco valga per il pre

sidente del Consiglio Moro e 
per il mjrustro del Tesoro Co
lombo il sacnficio di migliaia 
di combattcnti: basti pensare 
che lo Stato paga mensilmente 
per ramputazione di una co-
scia o del braccio destro 27.600 
lire, prr la perdita del braccio 
sinistro o di una gamba 22.130; 
per ramputaiione dei due pie-
di 18.600; per la perdita di 
un occhio 11.760. 

A Lucca, durante la sfilata. 
si e svolta una manifestacone 
paeifUta e antimilitarista. Ex-
bersagheri hanno aggredito i 
?io\ani manifestanti. che sono 
stati po> cancati dalla poiina. 
Qiiattro. arrestati. zooo stats 
nnchiusj nel carcere di San 
Giorgio. 

0 Capo dello Stato e 11 mini-
stro della Difesa hanno indi-
rizzato un messaggio aQe FT. 
AA. II presidente Saragat nel
la mattinata ha deposto una 
corona di alloro al saceuo del 
Milite Ignoto presenti autorita 
dviH « mflitart. L'on. Tremel-
lonl ha poi inaugurato la < Mo-
srra delle FF.AA.». allesUta 
nella caserma Macao della 
capitale. 

n presidente del Consigno. 
on. Moro, ha partedpato alia 
cerimonia svottasl nel cimite-
ro di Redipuglia. trovando 0 
modo di inneggiare al patto 
atlantico che oaptta i fascist] 
greci e ipagnoli. 

Caserme. aeroporti e alcune 
navi sono state aperte al pub-
blica 

che si estende per la lun-
ghezza di un chilometro, la 
folia che porta tanti altri car
telli e altre bandiere. Nume-
rosi gli uomini politici e i 
parlamentari presenti, dai di
rigenti delle organizzazioni 
lombarde del PCI, tra i quali 
il compagno Tortorella della 
Direzione, a esponenti del 
PSIUP. del PSU. delle ACLI, 
tra cui il dirigente regionale 
Albani, e delle organizzazioni 
sindacali. Da alcune fabbri-
che come la Pirelli i Comita-
ti per la Pace hanno inviato 
delegazioni. 

Pochi attimi prima dl la-
sciare piazza Mercanti, lo 
studente Marco De Poli e Da
nilo Dolci hanno pronunciato 
brevissiml discorsi. € Questa 
marcia — ha detto De Poli —, 
vuol significare che noi, nati 
dopo gli orrori della seconda 
guerra mondiale, ci ribellia-
mo a una politica dlstruttrice 
per Vumanita e lottiamo per 
la pace. Ma la pace non pud 
esservl senza la liberta per 
il Vietnam, la Grecia, gli al
tri popoli oppressi e per chi 
vuole esprimere il suo dis-
senso*. 

* Prima scopo delta marcia 
— ha detto Danido Dolci — 
i porre in evidenza determl-
natl obfettiri di politica estera 
ed interna che si possono 
riassumere semplicemente col 
dire: vogliamo una nuova po
litica italiana. "non di clien-
tela " ». 

11 corteo ha attraversato 
piazza del Duomo, via Torino, 
corso di Porta Ticinese, corso 
San Gottardo, la via Ascanio 
Sforza, la via Chlesa Rossa e 
si i avviato verso Pavia. Al
le porte dl Rozzano, dopo tre 
ore dl marcia, la colonna 6 
stata accolta dal sindaco Fo-
glia. alia testa della giunta 

L'incontro con le popolazio-
ni si e rinnovato, cordialissi-
mo, ad ogni passaggio di 
centri abitatl. Dappertutto. 
molti cittadini hanno applau-
dito la colonna o si sono ad-
dirittura uniti ad essa. Sem
pre piu numerosl, strada fa-
cendo, si son fattl anche i 
cartelli. €Tu che osservi e 
non partecipi» — e'era scrit-
to su uno di essi — « doman-
dati: con quale diritto e in 
name di quale liberta gli ame-
ricani massacrano famiglie 
come la tua? >; « Torna a ca-
sa americano e restaci! *, 
e'era scritto su un altro; 
* Con il Vietnam ritornano 
Marzabotto. Lidice. Oradour >. 
A Certosa di Paria il Consiglio 
comunale si era riunito per la 
occasione in seduta straordi-
naria e solenm. H sindaco 
Giuseppe Cattani, comunista. 
ha salutato i marciatori a na
me della citta. 

Prima delle 21. Pavia e stata 
raggiunta. Anche qui. fra la 
folia, il corteo ha attraversato 
il centro della citta ed ha 
raggiunto fl Teatro Fraschini. 
n sindaco socialista Vaccari 
ha parlato ai presenti. Tra gli 
altri. ha preso la parola anche 
la signora Vo Van Ai. 

Domattina, il corteo si rifor-
mera e. partito alle 8. da Pa
via raggiungera Piacenza. 

Piero Campisi 

IA TV E IL 50° DELL'OTTOBRE 

-fcjwUi, 

— Quando si tratta di parlare del la R i v o l u z i o n e 
la T V . . . russa 

Compie 80 anni 
il compagno 

Giacomo Ferrari 
0 compagno senatore Giacomo 

Ferrari, ex ministro de; Tra-
sporU compie oggi 80 anni. A 
lui. il gruppo dei senatori co
munisti ha inviato il seguente 
telegramma: «Tutti i compagni 
del gruppo festeggiano fl too 
compleanno. ricordando la tua 
vita operosa per Q Partito e 
per i lavoratori • tl kiviano i 
piu affettuosi augurt >. 

Nessun aumento 
delle indennita 
dei component! 

i seggi elettorali 
Le indennita corrisposte ai 

componenti i seggi elettorali non 
saranno aumentate. 

I compensi < gia nell'attuale 
misura rappresentano un onere 
pesantissimo» — ha dichiarato 
il sottosegretario agli Interni 
on. GasparL rispondendo ad una 
interrogazione — e gravano sui
te Amministrazionl Provincial! 
e comunali « Qualsiasi ulteriore 
aggravio della spesa risulte-
rebbe uuostenibile — ha detto 
ancora Gaspari — per le pro
vince ed i comuni interessati. 
a causa della ben nota e diffi
cile situazione finanziaria de
gli enti locali >. 

Crediti 
alia RAU: 
scadenze 
prorogate 

L'incontro alia Famesina tra 
le delegazioni della RAU e del-
1'ItalLa (guidate rispettivamente 
dal sottosegretario all'economia 
EM Sayeh e dal ministro pleni-
potenziario Delia Chiesa) per 
l'esame delle scadenze dei cre
diti maturati nel biennio C7-G8 
si e concluso. 

La RAU, preso atto della di-
sponibilita italiana per un rin-
vio delle scadenze del crediti 
finanziari e commerciali assicu-
rati. ha garantito il rispetto de
gli impegni per i crediti com
merciali non assicurati. 

Alia Provincia 
v 

Firenze 
rievoco 

la tragedia 
del 4 

novembre 
FIRENZE, 4 

L'alluvione non e finita. Un 
anno fa la citta stava vivendo 
in queste ore i moment! piii 
sconvolgenti del suo immune 
dramnui. Oggi, dopo dodici 
mesi. la citta ricorda con rab-
bia quanto avvenne e poteva 
essere in larga parte evitato. 
ma soprattutto fa sentire la 
sua dcnunchi, lancia la sua 
critica severa contro il disin-
teresse. l'lnscnsibilita dimo-
strati dal governo; contro lo 
abbandono a cui esso I'lia <tin-
riannata, impegnato ad asse 
condare r«ittua/ione degli ob 
biettivi economic! prehss.iti 
dni gruppi di potere. dei 
grandi monopoli. Keen perrli6 
l'alluvione non e finita. ecco 
perche e un anno che i fio-
rentini se lu purtano addosso 
come una maledizione. Oggi. 
ad un anno di distaiwa dal-
l'inondazione, non si trattava 
quindi di rievocare o cele
brare in forme qualunquistl-
che quei tragici eventi. ma 
piuttosto di fare il punto sul
la situa7ione. K questo com-
pito, di alto significato civile 
e politico, se lo e assunto la 
Amministrazione provinciale 
di Firenze. convocando in se-
duta solenne il Consiglio ed 
invitando a prendern parte 
le rappr?sentan7e degli enti 
locali dell'Umbria e dell'Emi 
lia che intervennero con tem-
pestivita ed efficacia nel l'ope
ra di soccorso della citta 

H compagno Elio Gabhug 
giani. presidente della provin 
cia di Firen/e. ba mes^o a 
fuoco con nitidezza quclli cl\* 
debbono essere considerpti gli 
aspetti cruciali di quelln un 
mensa problematica aperta 
dalla alluvione o che l'allu
vione ha esasperato senza 
pieta. 

Ha sottolineato Gabbuggiani 
che l'alluvione e stata anche 
la conseguenza della debo'ez-
za delle nostre stmtture tec-
niche ed amministrative. di un 
indirizzo politico teso non ad 
un razionale sfruttamento del
le risorse, ma ad un depau-
peramento delle nostre ricche7-
ze naturali ed artistiche. di un 
lassismo e di una incredibile 
cecita di certe nostre classi 
dirigenti. Hn ricordato i man 
cati interventi dello Stato per 
la difesa del suolo e la regi-
mazione delle acque prima e 
dopo l'alluvione per cui Fi
renze si trova in un permi-
nente, estenuante stato di al-
larme; gli insufficient! prov-
vedimenti per riprist.'nare le 
difese idrauliche; l'inadegiia-
tezza degli stanziamenti the 
miravano a restaurarc una 
situazione preesistente piut
tosto che a creare le condizio
ni per un 'effettiva ripresa. 
II governo ha stanziato pueo 
ed ha dato meno. Non solo: 
ha ostacolato anche l'opera 
degli enti locali. che avevano 
cercato di fronleggiare la si
tuazione con scclte responsa-
bili. sfasciandone i bilanci e 
limitandone l'autonomia Ma 
i problemi non si air^-tano 
qui. Ci sono quelli deH'arti-
gianato. della media e piccola 
industria. dell'agricoltura che 
sono stati lasciatl al loro de 
stino. mentre occorrevano sov-
venzioni previdenze incentivi. 
Ci sono quelli delle ahitazioni 
e delle scuole. Ci sono quelli 
delle strulture cultural! che 
devono essere potenziate IJI 
citta e la provincia preten-
dono scelte cd impegn! rred^i 
perche questi problem! siano 
risolti. La ponderata an,«H«! 
e la critica del presidente 
Gabbugffianf hannn trovato 
concordi anche i rappresentan
ti dei gruppi consiliari del PCI 
(Tassinari). del PSU (^fon 
taini). del PSIUP fMintom ed 
in un certo qualmndo anche 
della DC che a Firenz? ha 
accumulatn eu di se respon
sabilita imponenti. 

Accusata di favoreggiamento verso i fferrorrsti 

Mandate di cattura per 
una giovane altoatesina 

Esponenti del SVP alle celebrazioni «cultural!» di Monaco di Baviera 

BOLZANO. 4 
L'autorita giudiZiaria ha sp:c-

cato og£i mandato di cattura nei 
confronti della altoatesna Maya 
Ma>-er di 24 anni. che era stata 
arrestata sette giomi or sono dai 
carabkiieri del gruppo di Bolza
no perche ndiziaU di aver col-
laborato con i terrorist! operant! 
in Alto Adige, 

La giovane, fexmata una set-
timana fa. pare sia implicata. 
come favoreggiatrice nei con
fronti dei due terroristi austria-
ci. Karl Schafferer e Hans Yoerg 
Homer, arrestati oei settembre 
•corso mentre arrrvavano ne! 
press! di Bressanone con la mac-
china imbottita di esploaivi La 
Mayer 1! avrebbe aiutati. non si 
sa in che modo e in quale occa
sione. La giovane e, oomunque, 

nota da ami a Bolzano per la 
sua attmta di assuuxiza nei 
confronti dei terroristi o sospet-
tati talL Si parla di sue fre
quent! visite in carcere e la sua 
presenza a process! ai terroristi 
e stata un dato oostante, 

Si e detto anche che la sua at
tmta c caritativa > fosse lega-
ta alle sue funziord di nforma-
trice, piu o meno oonsapevole. 
degli organ! di pollzia. Si tratta. 
comunque. so!o di voci. Nei pros-
simi gioml si dovrebbe sapere 
qualcosa dl piu. 

Intanto nel corso deUe celebra
zioni per il decemale della fon-
dazione dei «Kulturwerk fur 
Sudtirol*. si sono recati a Mo
naco di Baviera, quali rappre
sentanti dei sudtirolesi, il pre
sidente della S.V.P., Magnaio, e 

gl! assessor! provinciah Zoiger e 
Brugger. Le celebraziori hanno 
avuto inizio nella mattinata di 
oggi, sotto la prestdenza del de-
putato tedesco oocidentale Izef 
Ertl. ooto elemento nazionaUsta 
e antitaliano. D Kulturwerk. sot
to la denominazjone ufficiale di 
« opera cultural* > non ha disde-
gnato. nella sua decemale esi-
stenza. di fomentare una campa-
gna sciovinista di rivendicazioni 
nei confront! dell'Alto Adige. ve-
nendo obiettivamente. anche se 
con una certa prudenza. ad af-
fiancarsi a tutti gli ambienti piu 
o meno soopertamente fikmazisti 
e pangermanistj che in Austria 
e nella Germania di Bonn dimo-
atrano la loro nostalgia par la 
< Grande Germania >. 
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La storia di un rapimento 

Bambini, leggi 
carrozzine... 
e principesse 

Non tutti i reati minacciano Pordine costi-
tuito — Meglio rubare anche il neonato 

il potere assolutorio dei quattrini 

Una storia istruttiva. To-
gliendola dal lotto di un 
ospedalc romano con la stes-
sa facilita con cui ci si puo 
impadronirc di una conehi-
glia sulla spiaggia, una si
gnora ha preso una bambi-
na e sc l'e portata via. Ra
pimento, dice la gcntc c o . 
mune, sottrazione di minore, 
precisa piu autorevolmente 
il nostro codice penale. E 
che la differenza non sia sol-
tanto linguistica lo si vedra 
dagli sviluppi della vicenda. 

La rapitrice (o sottraen-
te?) e persona a modo, se-
condo i canoni correnti di 
qucsta societa: figlia di co-
spicui proprietari agricoli, 
benestante ella stessa, timo-
rata e rispcttata fino al gior-
no prima per quella inappel-
labile qualita morale che so-
no i quattr ini . Una signora, 
appunto. La polizia, conuin-
que, si da la pena di cer-
carla, di pescarla in Puglia 
e di ascoltarne le spiega-
zioni. 

« L'avevo scambiata per la 
mia bambina » — si giustift-
ca di primo acchito. Ma, a 
pa r te la improbability di er-
rori del genere t ranne che 
nci film piii ahborracciati , si 
fa presto a sapere che la 
signora figli non ne ha. « Va 
bene — si corregge — l'ho 
presa per regalarla a due 
coniugi senza prole, miei 
amic i» . Un dono, dunque, 
come un elettrodomestico 
qualsiasi, utile dopo tutto. 

La signora, un altro suo 
amico (un notaio: prezioso 
da queste parti , come ehiun-
que sappia di leggi) ri tenu-
to complice, e la coppia « be-
neficata », che aveva con se 
la piccola, vengono arresta-
ti. La madre vera, una pove-
ra domcstica sprovveduta, 
piange di gioia riabbraccian-
do la bimba e poi ritrova con 
lei il sorriso fra i giochi in-
genui di un Luna Park . 

La gente ripicga il gior-
nale con un sospiro di sol-
lievo e prima di spegnere la 
luce conclude: la giustizia ha 
fat to la sua par te . Ma c'e 
una appendice. Quarantot to 
ore piii tardi si apprende 
che, avendo la domestica 
madre r i t i rato la propria 
querela, signora, notaio e 
coniugi senza culle sono tor-
nati in Iibcrta. 

D'accordo. Come si faccia 
a ot tenere il r i t i ro di una 
querela lo sappiamo tut t i . 
Abbiamo imparato anche che 
si pud uccidere per un iran-
sistor rubato, e o t tenere un 
congruo sconto sul carcere 
prcvio adcguato versamento 
di milioni. Risarcimento del 
danno, c la detinizionc. As-
solutamentc legale, previsto 
e consentito: al punto che se 
l 'orfano, mettiamo, rifiuta lo 
indennizzo di chi gli ha uc-
ciso il padre, I ' imputato pa-
gante ott ienc ugualmcnte la 
diminuzionc di pena. 

Ma come querela, nel ca-
go della bambina rapita, par
don, sot trat ta? Io ti rabo un 
figlio e tu hai, tinica difesa 
conscntita dal codice. la pos
sibility di met tcrc in moto 
la giustizia solo qucrclando-
ti? Insomnia, la faccenda 
viene considcrata una con-
troversia privata? E' cosi. 
Nel caso che madre, o pa
dre , o tutore, o custodc del 
piccino portato via non si 
diano da fare, giudici e po-
liziotti possono condolcrsi e 
basta . Con la carta bollata 
sot to gli occhi, invece, cer-
cano il rcsponsabile e, tro-
vatolo, lo puniscono con la 
galera da uno a t rc anni. 

Lasciamo perdere la ten-
tazione di fare scandalo c li-
mitiamoci a qualche parago-
ne. Rubi una carrozzina da 
bambino, vuota. ammet tendo 
che pe r una qualche ragione 
ti serva: puoi essere condan-
nato — furto semplice — fi
no a t re anni . Poco poco che 
la carrozzina si trovi sul 
marciapiede, c'e l 'aggravan-
te della «esposizione alia 
pubblica f e d e » : condanna 
fino a sei anni . Non parlia-
mo poi del caso in cui la 
carrozzina sia al l ' interno di 
un negozio chiuso: carcere 
fino a dicci anni . 

Rubi una carrozzina con 
un piccino dentro , ott ieni 
che la querela dci genitori 
sia ritirata dopo e tc ne vai 
pe r i fatti tuoi, l ibero e 
t ranquil lo. 

Dunque — di te pure che 

e paradossale, tuttavia il pa-
radosso e legale — meglio 
impadronirsi di una carroz
zina con il naturale utente 
sdraiato che di quella de-
serta. 

A noi sembra che, in fon-
do, siano due gli aspetti del-
l'episodio di cronaca da te-
nere in serbo come insegna-
mento: la scelta che lo Sta-
to, questo Stato, fa tra i di-
ritti da tutclare, e il potere 
assolutorio del denaro, sein-
pre validissimo in un certo 
tipo di assetto sociale. 

Quale che sia il giudizio di 
ciascuno sulla signora a mo
do desiderosa di regalare fi
gli altrui, ella, per il codice, 
non ha violato il saero prin-
cipio della propriety priva
ta. Ecco e cio che conta. Chi 
si appropria di un manda-
rino o di una cassetta di 
mandorle (sono altri episodi 
autentici e abbastanza re-
centi) deve, lui si, andare 
in galera, perche la sua 
azione e minaccia per l'or-
dine costituito. Sempreche il 
derubato non abbia p rowe-
duto d i re t tamente ad una 
forma di giustizia somma-
ria. E anche questo e avve-
nuto. 

II rapimento, o sottrazione 
che sia, di un bimbo scon-
volge i genitori, commuove 
l 'opinione pubblica, piomba 
nello sgomento alcuni «indi-
vidui », ma, vivaddio, lascia 
intatta la base sulla quale 
riposa il concetto di nazio-
ne: chi possiede ha ragione 
e va difeso. 

Quanto ai quat t r ini come 
s tn imento di soluzione non 
vale proprio la pena di insi-
stere. Lo ha capito perfino 
una principessa della quale 
troppo si parla in questi 
giorni. Non e infatti Maria 
Beatrice Savoia, Titti per gli 
intimi, che ha dichiarato, 
con puntuale resoconto di 
s tampa, < Datemi centocin-
quantamila dollari e sono 
pronta a fare qualunque 
cosa »? 

Giorgio Grillo 

Riveliamo la carta geografica segreta dell'Italia della NATO 

L'urlo delle sirene annuncia ad Aviano 
la partenza di aerei USA per il Vietnam 

Lungo la strada provinciale Pordenone-Aviano carabinieri e Military Police vigilano sulla grande base aerea 
del «40° gruppo tattico» del U.S. Air Force — «Allarme in corso» — Vanno e vengono grandi aerei da carico 
o bombardieri — Vi e una rotta aerea che unisce Aviano alle basi americane in Tailandia e nel Vietnam del Sud 

La rivolta della gioventu americana 

1 fermenti della gioventu america
na contro la guerra nel Vietnam, il 
regime di Johnson, il sistema scola-
stico, il razzismo, la «societa opu-
lenta » si sono andatl accentuando 
dalla famosa c rivolta > dell'Universi-
ta di Berkeley ad oggi. La ribellio-
ne muove da motivi divers! e assu

me forme diverse, ma sembra avere 
costantemente alia base una volonta 
di contestazione globale del sistema 
e della sua logica. E' questa volon
ta che finisce per avvicinare la « pro-
testa floreale» degli hippies alia cguer-
rlglia urbana» nei ghetti negri. La 
esperienza, tuttavia, va operando una 

obiettiva selezione delle forme di 
protesta: la dura reazione del potere 
finisce sempre piu spesso per tra-
sformare la lotta non-violenta in 
scontri diretti. Anche la settimana 
scorsa a Washington, durante le ma-
nifestazioni contro la guerra del Viet
nam dinanzi al Pentagono, dominava-

rw all'inizio le parole d'ordine della 
« protesta fioreale • : lo testimonia as. 
sai eloquentemente la foto che pub-
blichiamo. Durante la manifestazione i 
giovani non hanno potuto evitare lo 
scontro con i para che presidiavano 
il Pentagono. II bilancio e stato dram. 
matico: cento feriti, 680 arresti. 

Dal nostro inviato 
AVIANO. novembre. 

Alert in progress. « ullarme 
m corso » dtcono i (irandi car
telli (scritta rossa su Jondo 
bianco) che la military police 
e i carabinieri hanno piazzato 
lungo la provinciale Pordeno
ne-Aviano. La strada costeg 
gia per circa tre chilometri la 
grande base aerea del «40. 
Gruppo Tattico v delle United 
States Forces in Europe e i 
cartelli significano die m quel 
momenta la base e in stato di 
allanne. Alle 11,30 le sirene 
dell'aerobase hanno stionato 
a lungo; ora, sulla strada che 
porta ad Aviano, passano i 
grossi Dodge blu scuro siglati 
Us Air Forces, con supra i 
soldati con Velmetto e i fucili 
nutragliatori. II traffico civile, 
sulla statalc, viene «confrol-
lato » perche non superi i 
50 chilometri oraii, ad ogni 
incrocio vi sono macclune del 
la Air police. Fermandosi alle 
prime case di Aviano si sente 
(la base e a me no di 4 chilo
metri) il rombo di aerei SH-
per.sonici che atterrano o de-
collano dalle tre piste del 
« 40. Tactical Group ». 

L'alort in progress nella 
grande base aerea dell'eser-
cito statunitense ad Aviano 
non e un'esercitazione tattica. 
Le sirene suonano fino a due 
volte al giorno. spesso « In 
all'erta » avviene di nolle, ed 
allora il rombo degli aerei si 
fa compatto e pesante. vanno 
e vengono grandi aerei da ca
rico o bombardieri. Vanno 
anche rerso il Vietnam vengo
no anche dal Vietnam. Vi e 
una rotta aerea che unisce 
Aviano alle grandi basi aeree 
americane del sud est asiati-
co, in Thailandia e nel Viet
nam del sud. Su questa rotta 
viaggiano armi. munizioni, ri-
fornimenti, soldati, piloti, tec-
nici; su questa rotta rientrano 
in Europa i feriti, i piloti m 
licenza, i piloti per il loro tur-
no di riposn, gli aerei (caccia 
e cacciabombardieri) da revi-
sionare e riparare. La base di 
Aviano e una delle piii aramli 
basi aeree dell'esercito ameri-
cano in Europa. Per molti ver-
si la base ha letteralmente fa 
gocitato la vicina cittadina. 
trasformandola in un gigante-
sco villaggio americano, coi 
bar dalle multicolori insegne 
al neon (Billy Bar. si chiama-
no) e le cenlinaia di piccole 

ANCORA APERTA DOPO CINQUE MESI LA PARTITA DI GIUGNO 

L'Egitto tra pace e guerra 
Si rivede il «film» della crisi: la linea di Nasser e il gioco di Israele - Quando il popolo prende la parola - L'obbiettivo mancalo della CIA e del gen Dayan 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. no\embre 

Da un manifesto di cinque 
mesi fa. ormai sbiadito dal 
sole di tutta un'estate. un ri-
tratto di Nasser guarda la fol
ia caotica e affascinante del 
Cairo, le mani aperte levate 
sulla fronte nel gesto di sa-
Iuto, derivato dalla preghiera. 
cosi comune tra gli arabi. E' 
il gesto che abbiamo visto 
fare tante volte ai contadini. 
lungo le strade rose dalla sab-
bia del deserto. nei brevi viag-
gi di questi giorni fuori della 
capitate. E* il gesto che di 
lui ricordiamo. sulla tnbuna 
della seconda conferenza dei 
capi di Stato e di govereno 
c non allineati >. nell'aula ma
gna dell'Universita cairota. 

Non eravamo piu \enuti 
qui da allora. Ktcorda\amo 
una capitate prestigiosa. fiera 
di alhncare sul Nilo le ban-
diere dei pacsi nuovi di tre 
continenti. uniti all'Egitto da 
un'espenenza e da una posi-
zionc internazionale comune. 
Lc \et ture ufficiali imbocca-
\ano i ponti tra capannelli di 
folia, dat quah erompevano 
improvMsi gli applausi quan
do qualcuno additava dietro i 
cristalli un volto noto. Al mi-
crofono sj susseguivano Su
karno e Nkrumah. Tito e 
Shastri. Dorticos e Hussein. 
Che cosa 6 cambiato? Tante 
cose, e non solo al Cairo. Al
cuni di qucgli uomini sono 
oggi in esilio. altri prigionieri 
Nel Vietnam, la guerra che 
allora batteva alle porte e 
ormai ai piu alti gradini della 
c scalata >. E la guerra 6 a r 
rivata anche qui: lo dicono 
t muretti antischegge. raffor-
zati da sacchetti di sahbia, 
davanti agli ingressi degli 
cdifici. il blu frettoloso dello 
oscuramento su molte vetrate, 
i volti, oelali sotto l'elmetto, 

dei soldati che vigilano da trin-
cee scavate neH'asfalto. Nas
ser. che di quella conferenza 
fu l'animatore e il protagoni-
sta. e ora il capo di un paese 
invaso e minacciato nelle sue 
fondamentali strutture nazio-
nali. 

II cammino della storia e 
spesso imprevedibile. Ma non 
del tutto. Ci tornano in mente 
quell i che furono lo sfondo e 
il denominatore comune della 
conferenza del '64: I'allarme 
dei « grandi > del mondo ex-
coloniale dinanzi alia rinno 
vata aggressixita deH*inipe-
nalismo. la loro aspira/ione 
ad una cocsistenza valida an
che per i piccoli paesi (la 
c pace indivisibile > di Nasser). 
E Topera del presidente egi-
ziano. sorretta da una note\o!e 
abilita diplomatica. per far 
si che il mondo dei deboli tro-
vasse. attraverso 1'unita. il 
modo di < fare il peso >. di 
contare come una forza sulla 
bilancia mondiale. nel senso 
di ridar \ igore ai principi fon
damentali deH'ONU e della 
cooperazione. Un'opera che 
ebbe allora successo: i risulta-
ti del c vertice > furono un 
colpo inferto aH'incipiente at-
ti\ismo controrivoluzionario di 
Johnson e della CIA. In se-
guito. Nasser ha saputo dar-
ne altri. Ma il confronto si 
6 fatto sempre piu duro. 

A cinque mesi dalla crisi di 
giugno. pochi dubitano al Cai
ro che Tultima \icenda sia sta-
ta. nella sostanza. un altro 
episodio della stessa partita 
E' in questo qundro. si sotto 
linea. che Nasser avevi s**m 
pre visto. del resto. il contra-
sto con Israele Nello Stato 
sionista. egli r a ^ i s a x a <nnan-
zi tutto uno stnimento dell'in-
gerenza imperialista nel Me
dio Oriente. Mai. pert , aveva 
cercato lo scontro armato. La 
ria attraverso la quale can-

cellare la sopraffazione com-
piuta a danno dei palestinesi 
era per lui un'altra: 1'unita 
del mondo arabo. U suo s\i-
luppo economico e politico, la 
intcsa con il vasto schiera-
mento mondiale sensibile ai 
problemi deU'autodecisione 
dei popoli. la fedelta alle nu-
merose deliberazioni deH'ONU 
che sostengono il buon dirit-
to del popolo sacrificato. 

Cosi. dopo i] *56. si era 
spinto fino ad accettare che. 
Ie coste egiziane all'ingrcsso 
del golfo di Akaba fossero 
presidiate dai « caschi biu > 
deH'ONU. piuttosto che dalle 
for7e anna te egiziane. A cau
sa di tale atteggiamento. la 
destra araba Io aveva addirit-
tura bollato come un <cripto-
sionista >. 

Come conciliare questa im-
magine con quella del sini
stra tiranno. assetato di ge-
nocidio. che la propaganda di 
Tel Aviv ha tentato di accre-
ditare nello scorso magg'o? 
I^i seconda e. ovviamente. del 
tutto fittizia. La verita e che 
i dirigenti sionisti hanno sem 
pre preferito gli avTersari 
«intrattabili >. dediti al belli-
cismo verbale. a quelli Iq cui 
linea rischia di metterli. in 
una lunga prospettiva. alle 
strette. smascherando il loro 
gioco e facendo valere coniro 
di loro i punti di forza reali 
del movimentn nazionale ara
bo. Percio hanno sempre igno-
rato le aperture politico-diplo-
matiche venute dal Cairo. Di 
piu: hanno spinto a fondo e 
ostentato la loro aggressivita 
per mobilitare gli oltrar?isti 
del campo avxerso e mettere 
in crisi le posizioni piu rea-
listiche 

Vista da questa angolazione. 
che cosa e stata la crisi di 
maggio? Una trappola? Un 
gioco di rilanci dalle molte 
mosse obbligate? II « f i lm> 

degli awenimenti e ormai a 
disposizione di tutti. Ci sono 
ancora dei fotogrammi bui. 
indecifrabili. Ma, neU'essen 
ziale. il comportamento delle 
parti e chiaro. Ci sono le rr.i-
nacce dei dirigenti israeliani 
contro il regime progressista 
siriano che Nasser non puo 
ignorare poiche vengono dopo 
i < colpi > in Indonesia, nel 
Ghana, in Grecia. e di pari 
passo con un 'offensiva gene-
rale della reazione. L'Egitto 
reagisce schierandosi al fian 
co della Siria. cid che impli-
ca misure militari: ma la ri-
sposta resta nellambito della 
sovranita e dei confini na-
zionali: cio vale anche per il 
blocco di Tiran. che e un'ope-
razione di pressione politica. 
Contemporaneamente. Nasser 
avanza proposte che consenti-
rebbero una distensione: ri-
presa dei contatti in seno al
ia commissione di armistizio. 
discussione sull'insieme del 
conflitto. 

Israele segue la linea oppo-

sla: rifiuta i < caschi blu >. 
ahmenta la psicosi di guerra 
con il falso argomento dello 
€ strangolamento > economico. 
E' mentre si presenta all'Eu 
ropa come l'aggredito. schie-
ra le sue truppe per l'aggrcs-
sione. Questa viene. puntuale. 
il 5 giugno. secondo lo schema 
di una «guerra lampo > lar-
gamente sorretta dall'opera 
dei servizi segreti. 

II successo militare e. sta-
\olta. anche piu sbalordituo 
dei precedenti. L'efficienza 
l>ellica delle prcsunte viUime 
t merge come il dato piii spet-
tacolare C'e. pero. un altro 
dato che ha avuto un peso 
non indifferente. forse decisi-
vo: qui. come altrove. una cri
si profonda del regime ha aper-
to la via alia catastrofe. Vi 
e stata. senza dubbio. un'azio-
ne ostile di gruppi che non 
condividevano l'impegno socia-
lista di Nasser e che punta-
vano sulla sua caduta. Vi sono 
state traciche debolezze. le
gate a situazioni di ristagno 

dello s\ iluppo (X)litico del pae
se. Sono \cnute. infine, alia 
luce forme di evidente dete-
rioramento dell'apparato del 
regime e una profonda irri-
tazione delle masse popolari 
nei confronti di questo stato 
di cose. 

Malgrado cio, Israele e gli 
Stati Uniti. ai qualj ultimi la 
totale disponibilita dei diri
genti sionisti ha consentito di 
restare dietro le quir.te. nop 
sono stati in grado di conse-
guire quello che al Cairo e 
considerato il loro obbirttivo 
principale: il rovesciamento 
di Nasser, fl fatto nuo\o. di 
eccezionale rilie\o e sienifica-
to politico, che ha pnnocato 
tale fallimento e dato dalle 
spontanee. travolgemi manife-
stazioni popolari che hanno 
bloccato. il 9 giugno scorso. il 
processo gia a\"via*o di invo-
luzione reazionaria. e hanno 
dato a Nasser. neH'ora della 
disfatta. un secondo. piu avan-
zato voto di fiducia Un man-
dato. in parte, critico. Ma un 

mandato pieno. 
Piu di uno dei giurnah-ti 

presenti al Cain*, e tra i quah 
la causa nazionale- araba con 
ta molti amici sinceri. ci han
no descntto con emozione 
quella «notte fol'e > in cui 
masse imponenti di popolo. 
giunte da ogni angolo del pae
se, hanno gettato il loro pfso 
sulla bilancia politica, n \ e -
landosi capaci di identifioare 
con assoluta chiarezza amici 
e ncmici Come ha scritto un 
giornalista franccse. c gli ^gi 
ziani hanno sentito queila nf-t-
te. per la prima \o!ta dr»i>o la 
partenza delle tnippe bntan 
niche, che non m m pin un 
popolo libero e indipenden'c i. 
E hanno fatto la loro sctlta. 
A questa scelta. al suo va'ore 
rivoluzionario e. d'altra parte. 
alle sue circostanze e ai suoi 
limiti sono leg.-ti i punti di 
forza e le debolezze. sui quali 
ritorneremo. di questo momen-
to decisivo 

Ennio Polito 

Aperta a Roma la conferenza della FAO 

Discutono sulla fame nel mondo 
Saprd Q mondo trovare nuo-

ve strade per affrontare il fla-
gello della fame che ancora 
attanaaha grande parte della 
umanria? E soprattutto: sapran-
no i van paesi di ogni contt-
nente sottrarsi al rieatto ame
ricano giuocato. appunto, su 
questo tremendo problema? 
Questi sono gli interrogativi che 
gravano sulla XIV sessione del
la conferenza plenana della 
TAO. Vorganizzazion* deWOXU 

per Vahmentazwne e I'agncol-
tura, apertasi ten a Roma 

La cronaca della prima riu-
nione reqi.<tra Velezione a pre
sidente dell'assemblea del vice 
mmislro degli esten polacco. 
Jozef Wimeicicz. Egli ha pro-
nunciato un breve discorso inau
gural sotlolmeando la dram-
maticitd dei problemi che que
sta sessione della FAO e chia-
mata a discutere. 

II direttore generate che da 
molto tempo ricopre questa co-

nca — Vindiano Binay Rajan 
Sen — tend il suo rapporlo 
nella seduta di domani. Poi 
parleranno i rappresentantt de
gli Stati che aderiscono alia 
FAO. 11 rapporlo e molto at'.e-
so anche perche la posuione 
di Sen. molto legato agli USA, 
e insidiata da altre candidatu
re alcune delle quah mirano a 
sottrarre la FAO dalla infuenza 
americana che spesso diventa 
rieatto nei conjronti dei paesi 

tottosuduppati. La candidalura 
di Sen i stata comunque ripro 
posta dal gorerno indiano. Gli 
altn candtdati sono Gabriel 
D'Arbousxier del Senegal, A.S. 
Boerma. olandese. atluale diret
tore del programma ahmenlare 
FAOOSU. Hernan Santa Cruz, 
cileno e altuale amhasciatore 
del suo paese presso VOSU. 
Nella seduta di domani I'assem-
blea votera sulle domande di 
ammissione presentate dalla Bul
garia e dolus Romania, 

villctte dove abitano le fami-
glie della truppu. 

1 piloti di alcuni degli squa-
droni aerei della Vll Flolta, 
quotidianamente impegnata 
nei bombardamenti sul jVord e 
Sud Vietnam, vengono qui ad 
Annuo, a turni di t mesi, per 
tiposarsi dal tremendo logorin 
del combattimento. Qui li rag 
gmngono le loro famiglie, per 
I mesi i piloti vivono come a 
casa loro, portann i bambini 
a scuola, svolgnno un leggero 
« orario d'ufficio » ril/a base, 
la sera si rmniscono in casa 
di amici, trascorrono il week 
end a Cortina o in Austria o in 
Svizzera. Poi tornano in Viet
nam. coi loro aerei rimessi a 
nuovo. a sganciare napalm sul 
Delta del Mekong e mi.ssili sin 
ponti di Hanoi e Haiphong 

In sostanza. il territorio ita-
liano viene usato dall'csercitn 
a in erica no come una rciravia 
della guerra che sta combat-
tendo nel Vietnam. D'altra 
parte un escrcito — specie un 
esercito m guerra — «"• un tutto 
organico. non c'e da meravt-
gliarsi che ogni suo reportn 
partecipi. direttamente o indi 
rettamente. alle operazioni 
belliche. Quello che. piu che 
meravigliarci. ci lascia sbigot 
titi, e il fatto che il territorio 
della Repubblica italiana ven 
go adoperato come rrtrnvia. 
come pista di lancio per la 
querra d'agqrestinne contro il 
popolo vie'namita Nan ,'• sol 
fmifo per la base di Aviano 
che questo discorso rale, 11 
pnligono di Vivaro, nel Friuli, 
(di proprietd del nostro Mini-
stero della Difesa) viene »sn 
lo come poligor.o di tiro dalle 
squadriglie di cacciabombar
dieri Phantom della VI Flotta 
Vsa di stanza nel Mediterra-
neo; e non e un segrcto per 
nessuno che piii di una unita 
aerea. una rolta raggiunto un 
buon lirello di addestramento, 
viene trasferita dalla VI alia 
VII Flotta. Inoltre — lo vedre 
mo piii in la — a Vicenza i 
reparti statunitensi della Setaf 
(Forza Tattica del Sud Euro 
pa) addestrano gli specialist!. 
soprattutto in missilistica. da 
inviare ai reparti d'mendenti 
dal Quartier generate Us-Army 
di Saigon. 

Perche tutto cio? Cosa rende 
possibile questa orribde. an
che se passiva. partecipazione 
del nostro paese al genocidio 
del popolo vietnamita? In for
za di quali trattati esistono 
ancor oggi zone di territorio 
italiano sulle quali lo Stato 
italiano non ha nessuna sovra 
nita. ridotte a vere c proprie 
« riserve > di propriety del 
I'esercito americano? Sono 
domande. queste. che rivolgia-
mo direttamente al governo di 
centro-sinistra. al mimslro so 
cialista della Difesa Tremello-
ni. Per quanto ci riguarda. il 
bandolo della matassa lo ab
biamo trovato nella Nato; la 
partecipazione del nostro jxie-
se all'Alleanza Atlantica. in
fatti, offre tutti quegli appigli 
e quelle * esigenze » tattichc 
e strategtche grazie at quali 
le truppe americane si sono 
potute installare sul nostro 
sunlo. usandolo per i loro fini 
bcllici. t Chiunquc entra — di 
cono altri cartelli espo.sfi agli 
ingressi della base, e delle ca-
serme, dei depositi. dei locali 
amencani ad Aviano — deve 
assoggettarsi alia perquisizio 
ne pensonale secondo quanto 
stabihto dal comandante mili
tare statunitense >. E' un mo
do di chiedere tl passaporta, 
per quegli italiani che roles-
sero varcare il confine di que
sta piccola America. 

C'o-,i. il mio viagum attra
verso I'ltaUa della Nato. che 
c poi I Italia-.America (amt-
ntan land, terra americana 
tiene definita giuridicamente) 
comincia proprio qui, ad Avia
no, dodici chilometri da For-
denone; ma a chi vi capitasse 
d'lmprovviso (alle cinque del 
pomenggio. quando gli uomini 
della base sciamano a casa e 
vanno poi in giro per lo shop 
ping con mogli e figli) parreb-
be che la citta piii vicina fo%se 
Houston, o U'icnifa o un'altra 
qualsiasi citta degli States. 

// mio viaggm lungo i confini 
della Nato, lungo i confini di 
questa Italia presidiata dal-
lesercito statunitense mizia 
qui ad Aviano, dove I'eleganle 
capitano pilota con Vaquila sul 
berretto che mcontrate al bar. 
o nella strada, forte qualche 
giorno fa volava sulle risaie e 
sulle cilta viemamite a semi-
nare morte e distruzione. Dove 
ogni tanto suonano le sirene 
del campo e allora i duemda 
amencani della base mfilann 
gli elmetti e allacciano il cin-
turone con la Colt 45. e non e 
un gioco. gli aerei partono e 
arrivano perchd loro — gli 
americani — sono in guerra e 
quindi anche Aviano e in 
guerra. 

Cesare De Simoiw 
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In corso a Roma ('assembled 

delle delegate lavoratrici dell'UDI 

Non esistono casalinghe 

ma milioni di disoccupate 
Questa la verita ctie le statistiche non dicono - Una esatta valutazione 
delle forze di lavoro potenziali fra le donne alia base degli obiettivi per 
la piena occupazione - La relazione della prof. Nora Federici - Assistono 
al convegno rappresentanti della CGIL, della CISL, delle ACLI e del 

movimento giovanile DC 

Domoni indetfo da CGIL, CISL e UIL 

Sciopero generate 
per gli zolfatari 
Interessa le province di Agrigento, Caltanis-
setta e Enna • La richiesta di una diversa linea 
economica nel settore zolfifero sara avan-
zata dai comunisti all'Assemblea regionale 

La nosizione che le delega
te deirUnione Donne Italiane 
assumeranno alia Conferenza 
nazionale sulla occupazione 
femminile indetta dal governo 
e preannunciata per il 3 e 4 
dleembre prossimi, e In di-
scussione da ierj mattina a 
Roma, nel corso di una as-
aemblea nazionale delle dele
gate lavoratrici dell'UDI. 

Un inserimento pieno. stabi
le. qualificato delle donne nel-
la produzione e. ha affermato 
nella relazione introduttiva la 
prof. Nora Federici direttrice 
dell'Istituto di demografla del-
rUniversita di Roma « un'esi-
genza di sviluppo economico e 
sociale che interessa tutta la 
collettivita nazionale e che ri-
chiede I'apporto di tutte le 
energie disponibili >. Se ci si 
prospetta la programmazione 
come indirizzo politico rinno-
vatore. infatti. si deve adot-
tare < una concezione assai 
lata di piena occupazione, la 
quale prescinda dall' entita 
della offerta di lavoro effet-
tiva quale e attualmente rile-
vabile sul mercato del lavoro 
« sj basi invece sulle forze di 
lavoro potenziali *. 

Per le donne. la valutazione 
delle forze di lavoro potenzia
li e, insieme, particolarmente 

Offerti 932 
miliardi per 
un prestito 

di 67 
Per un prestito di 67 miliardi 

(obbligazioni IRI 1968-19H8) of 
ferto lunedl scorso, sono state 
prenotate sottoscrizioni per ben 
932 miliardi. Di conseguenza il 
prestito verra dlstribuito fra i 
richiedenti con un riparto del 
7.18 %. L'episodio da la misura 
aia delle disponibilita deS mer
cato finanziario che della e!e-
vata lucrosita del danaro: 1'IRI 
ha infatti offerto un interesse 
annuo del 6 %, aumentabile in 
ragione delle modalita di emis-
aione del prestito. 

importante e difficile, ed 6 
questo uno dei nodi attraverso 
cui dovra passare la conferen
za governativa. La sottoccupa-
zlone o il lavoro non ricono-
scluto come tale (si pensi per 
esempio al lavoro a domici-
lio). il fatto che la mancanza 
dl un'offerta dl lavoro sco-
raggia anche la domanda di 
lavoro da parte delle donne. 
il doppio lavoro, in casa e in 
fabbrica. reso insopportabile 
dai ritmi. dal trasporti. dalla 
mancanza di servizi per Tin-
fanzia. le minori prospettive 
di carriera che sono offerte 
alle donne. rendono Impossi-
bile valutare le forze di lavoro 
femminili disponibili soltanto 
sulla base dei dati statistic! 
sulla disoccupazione. 

Come va fatta. dunque. la 
misurazione reale delle forze 
di lavoro femminile disponi
bili in Italia? 

Le proposte contenute nel 
rapporto della prof. Federici 
indicano. per il lungo periodo. 
una misurazione delle forze di 
lavoro femminili da attuarsi 
con criteri analoghi a quella 
delle forze di lavoro maschi-
li: cioe sulla base della popo-
lazione femminile in eta eco-
nomicamente produttiva (dai 
15 ai 65 anni). escludendo na-
turalmente le studentesse. 

Per il medio periodo, ossia 
per i prossimi died anni. la 
misurazione del potenziale di 
lavoro femminile (e di con
seguenza gli obiettivi di occu
pazione delle donne) dovreb-
be basarsi sulle medie di oc
cupazione rilevate in Francia 
nel 1965 e in Italia nel < trian-
golo industrial > negli anni 
di massima espansione della 
occupazione femminile; il bre
ve periodo (cioe i prossimi cin
que anni) dovrebbe servire 
per awiarsi a uno sviluppo 
graduale della occupazione 
femminile verso gli obiettivi 
jndicati. 

E" chiaro che per raggiun-
gere obiettivi dl questo gene-
re occorrono una precisa vo-
lonta politica e concrete mi-
sure di carattere strutturale: 
la creazione di una rete di 
servizi pubbllcl che alleggeri-
sca in modo radicale il doppio 

lavoro per la donna: la ga-
ranzia di una maggiore istru-
zione generate e di una ade-
guata preparazione professio-
nale; la riduzione dei ritmi e 
degli orari di lavoro per tutti. 

Alia relazione e seguito un 
interessante dibattito che si 
concludera oggi con un discor-
so della dott. Giglia Tedesco 
della presidenza dell'Unione 
Donne Italiane. 

Hanno seguito i lavori sin-
dacalistl e rappresentanti di 
diverse organizzazioni femmi
nili, fra i quali il compagno 
Molinari. segretario del Sinda-
cato tessili della CGIL. la 
compagna Donatella Turtura 
della Federbraccianti, la dot-
toressa Sandra Codazzi della 
CISL, la signorina Sassudelli 
del movimento giovanile della 
DC, la signora Soana Tortora 
della commissione lavoratrici 
delle ACLI. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 4 

Un terzo della Sicilia — il 
territorio. cioe, compreso nel-
le province di Agrigento, Cal-
tanissetta ed Enna — sara 
completamente paralizzato lu
nedl da uno sciopero generate 
proclamato per la prima vol-
ta dopo molti anni. unitaria-
mente. da CGIL. CISL e UIL 
in appoggio alia battaglia dei 
5 mila zolfatari che da 4 gior-
ni presidiano tutti i giaoimenti 
dell'Isola. Essi reclamano la 
definitiva riorganizzazione del 
settore e l'avvio di una poli
tica di sfruttamento integrato 
delle grandi risorse del sotto-
suolo della regione. Come e no 
to la lotta degli zolfatari ha 
preso le mosse dall'irresponsa-
bile assenteismo del governo 
regionale di centro-sinistra che 
ha lasciato scadere il termine 
della gestione pubblica prov-
visoria delle miniere senza ap-
prontare tempestivamente gli 
strumenti legislativi e flnan-
ziari atti ad assicurare un 
completo assetto dell'industria 

chimico mineraria pubblica: e 
solo quando i lavoratori hanno 
occupato le miniere ha... pro-
messo che varera (ma non 
si sa quando) quei provvedi-
menti che avrebbe dovuto 
emanare entro martedi scorso. 

La gravita della situazione 
sara al centro della ripresa 
dell'attivita parlamentare alia 
Assemblea regionale. lo stes-
so lunedi. per iniziativa dei 
deputati comunisti. E' pro-
prio sui termini generali della 
questione. infatti. che la stra-
tegia operaia si scontra con 
il disimpegno del governo re
gionale che favorisce i dise-
gni degli spoculatori e dei mo 
nopoli privati. 

A questa linea 1 lavoratori 
e le popolazioni interessate ne 
oppongono una diversa e con-
traria che da un senso poli
tico generate alia battaglia 
che ha preso il via dalle mi
niere ma che investe ormai a 
macchia d'olio tutti i grandi 
temi di una democratica poli
tica di piano. 

q. f. p. 

Contratti, salari e occupazione 

Finanziari: deciso 

lo sciopero a 

tempo indeterminato 

Due giorni 
di sciopero 
all'Azienda 
Combustione 

Domanl e martedi sciope-
rano i mille dlpendenti, tec-
nici e amministrativi, della 
Azienda nazionale controllo 
combustione. II Sindacato na
zionale unitario aderente al
ia FIDEP-CGIL ha cost pre-
cisato gli obbiettivi dello scio
pero: 1) nomina di un rego-
lare consiglio di amministra-
zione; 2) rapporto dj lavoro 
normale per i diurnisti inca-
rlcati; 3) corresponsione del
la indennita integrativa (sea-
la mobile) non ancora rati-
ficata dai ministeri; 4) rico-
noscimento degli anni tra-
scorsi fuori ruolo per il per-
sonale entrato in organico ne
gli ultimi concorsi; 5) revl-
sione del carico di lavoro che 
in alcune Sezionl ha raggiun-
to limiti insopportabili; 6) ap-
provazione del regolamento 
sul trattamento di fine ser-
vizio; 7) ampliamento delle 
attribuzioni degli assistenti 

A Milano e per le campagne 

Decisioni di lotta per le pensioni 
Concordi CGIL, CISL e UIL — Nuovi dati sulla reale situazione finanziaria della 

previdenza: le entrate INPS aumenterebbero quest'anno di tre-quattrocento miliardi 

Mentre il ministro del Lavoro, 
secondo notizie ufficiose. offre 
al sindacati un aumento delle 
pensioni del solo 10 per cento 
— aumento che non copre nem-
meno la svalutazione mone-
taria degli ultimi 4 anni — si 
prospetta un sempre piu ampio 
intervento dei lavoratori attivi. 
accantd ai pensionati, per otte
nere una vera riforma basata 
sia sulJ'aumento consistente del 
minimi che su una pensione 
contributiva pari all'80 per cen
to del saJario dopo 40 anni di 
lavoro. A Milano le segreterie 
della CISL. CGiL e UIL hanno 
deciso di proporre c ai lavora
tori milanesi 1'obbiettivo di una 
grande azione di lotta che riu-
nisca e impegni t lavoratori di 

tutti 1 settori lnteressatl alia 
riforma >. Una manifestazione 
e stata indetta per sabato 18 
novembre. 

Sono in corso, intanto, 1 collo-
qui fra la Federbraccianti 
CGIL. la FISBA-CISL e la 
UISBA - UIL per deflnire le mo
dalita della giornata di lotta na
zionale di due milioni di sala-
riati agricoli e coloni, per la 
parita previdenziale e la rifor
ma del sistema dl accertamen-
to. La data della giornata na
zionale di lotta sara annunciate 
nel corso della settimana en-
trante. 

Notizie circa la reale situa
zione finanziaria dell'INPS e de
gli altrl enti «preridenzlali > 
(non mutualistici: per essi 1 
sindacati sostengono che II Ser-

vizio sanitario debba essere 
preso a cartco dello Stato). met-
tono in rilievo la gravita dei 
propositi del governo nel riflu-
tare aumenti consistenti. Non 
solo il deficit attribuito all'INPS 
e del tutto fittizio. in quanto 
relativo a un'annata nella qua
le I'Istituto ha persino perduto 
due mesi di contributi a causa 
della flscalizzazione (mentre e 
disponibile per gli aumenti un 
patrimonio di 150 miliardi). ma 
si apprende dalla «Relazione 
provisional» del governo per 
il 1968 che quest'anno « La pub
blica amministrazione (Stato. 
Enti locali. «Enti previdenzia-
li ») hanno aumentato le entrate 
correnti del 15 per cento e che 
€ si pud valutare che 1 redditi 
di lavoro dipendente aumenti-

no, in termini monetari, dello 
8.3 per cento... mentre il costo 
del lavoro per le imprese n-
sulta aumentato in misura mag
giore (10,5 per cento) per ef-
fetto della revoca dei provvedi-
mentl di flscalizzazione degli 
oneri sociali >. E cid mentre la 
occupazione e aumentata del 
2,2 per cento nell'industria e 
del 2.4 per cento negli altri set-
tori non agricoli. In poche pa
role, benche quei dati non sia-
no tali da far troppo rallegrare 
1 lavoratori, dimostrano tutta-
via che quest'anno TINPS ha 
incassato e sta incassando 300-
400 miliardi in piu dell'anno 
scorso: che unit! ad altri con
tributi reperibili in altri settori 
consentono di aumentare le pen
sioni del 20-30 per cento. 

Inizia domani la lotta ar-
ticolata dei lavoratori 
del legno - Martedi fer-
mi i 20 mila del settore 
Materferro - Trattative 

per i calzaturieri 

I 40 mila finanziari attue-
ranno. a partire dal 15 no
vembre, lo sciopero a tempo 
indeterminato. La decisione e 
stata presa dai sindacati del 
settore dopo aver constatato 
che. nonostante le massicce 
azioni attuate dalla categoria 
per ottenere la perequazione 
retributiva il governo non ha 
ancora manifestato 1'intenzio-
ne di accogliere le richieste 
sindacali gia approvate dal 
Parlamento. 

L'astensione — precisa un 
comunicato — sara attuata 
c qualora entro la prossima 
settimana non si verificheran-
no fatti nuovi capaci di risol-
vere concretamente la ver-
tenza >. 

MATERFERRO — I 20 mi
la lavoratori delle officine di 
costruzione e riparazione di 
materiale ferroviario (Mater
ferro) attueranno dopodomani 
un primo sciopero nazionale 
di 4 ore per chiedere che il 
settore venga riorganizzato 
sulla base delle esigenze del 
mercato nazionale e straniero, 
nel quadro dj un ampio pro-
gramma di sviluppo dei tra 
sporti pubblici, salvaguardan-
do i livelli di occupazione e 
i salari dei lavoratori. 

LEGNO - I 250 mila lavo
ratori del legno inizieranno 
domani uno sciopero articola-
to di 24 ore. La fermata sara 
attuata secondo le decisioni 
delle organizzazioni provincia-
li. Per ottenere il nuovo con-
tratto gli operai del legno 
hanno gia effettuato sei gior-
nate di sciopero. 

CALZATURIERI - Le trat
tative contrattuali per i cal
zaturieri riprendono a Milano 
il giorno 8 novembre. A se
guito di cid gli scioperi arti-
colatj decisi per la settimana 
entrante sono stati sospesi. 

Dl OUESTi 

POTETE FIDARVII 

SONO FATTI COL LATTE DELLE 
FAMOSE MUCCHE REOOIANE 

70.000 muuhe 
160 lalterie sociali 

10.000 Soil prrifttori 
qaisti • fa forxa dill* 

LATTERIE 
COOPERATIVE 

RIUNITE 
DELLA PROVINOADI REGGIO EMILIA 
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ARTRITI E REUMflTISMI 
UNA TERAPIA EFFICACE ALLA PORTATA Dl T U n i 

Artriti, ortrosi. sciaticne « reu-
matismi sono fonte di tanO do-
Ion e un pertcoto per lawenlre. 1 OstocolaDo le atti vita prafeuio-
oall ed U lavoro casaiingo. 1 
trattament) natural) estemi della 
Cura Pesce rappre-senlano una 
terapta efflcace alia portata d) 
tutti Nella sede centrale di Mi 
lano In via Monterosa 88 tele-
rooo 4692892, oppure Roma (via 
Bar! 3. teL R60492). Bolnsna (via 

Amendola «. teL Z65./49). Bordl-
ghera (via V. Gmanuele UO), 
Bolzano (via Manci 25). Napoli 
(via Roma 228). Verona (piazza 
FL Simoni 1). Genova (via Ko-
raa 10/1). Torino (via Moncal-
vo i), si praticano vislte medi 
che di ammissione alle cure sta 
ai mattino come al pomenggio 
di tutti I giorni fenall. Cura Pe
sce: un oome di flducia. (Mm. 
Sao. 2401) 

• • • a colpo sicuroi 

L'UNICA cucina con forno 
completamente estraibile per 
una comoda e completa pulizia. 

Tutti i modelli sono muniti di 
termostato. 

L'UNICA lavatrice superauto-
matica che non abbisogna di 
filtro. 
Termostato regolabile sino al-
rebollizione. 
Infinita gamma di lavaggi. 
Capacita: 5 KG. 

L'UNICA lavastovigliesuperautomatica che 
sterilizza a vapore surriscaldato a 110° C. 
Lava, sciacqua e asciuga in soli 3 0 minuti. 
Non abbisogna di filtro. 
Nessun impiego di sali e additivi. 
Si carica dall'alto con estrema semplicita. 

da lire 45 •OOO da lire 79 •800 da lire 119 .OOO 
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Tutto il paese ai funerali del giovane agente sardo 

IL BANMTO VUOLE COSTITUIRSI 
Ha ucciso per assicurare 
la taglia ai familiari: 

In un'isola del Giappone 

Vanno a scuola 
con i trampoli 

J 

TOKYO - La 
alta m a r e a 
non ferma gli 
scolari giap-
ponesl. Per 
a n d a r e a 
s c u o l a , I 
bambini di 
una delle iso-
le Ryuku de-
vono attraver-
sare un brae-
cio dl mare 
largo circa 
un chilometro 
e profondo, 
con I'alta ma* 
rea, un pato 
dl metri. Usa-
no i trampo
l i , come si 
vede nella te-
lefoto A.P.-
« TUnita > 

Palpa la 
hostess: 

squalificato 
BUENOS AIRES, 4 

L':rrefrenabile impulso di un 
giocatore di calcio ha provocato 
guai anche alia sua squadra. 
II giocatore. Narciso Doval. del 
San Lorenzo, una compagine di 
prima divisione. e stato. infat-
ti. squaliticato per un anno. 

Le cose sono andate cosi: 
Narciso. con i snoi compagni 
& sail to su di un aereo di linea 
per recarsi da Mendoza a Bue
nos Aires e ha fatto conoscen-
za con la hostess, una bionda 
alta molto carina. Fra i due. e 
accaduto qualcosa- La motiva-
zione ufficiale di squalifica del 
giocatore dice che costui «ha 
posto una mano sulla parte po-
steriore di una hostess, dieci 
centimetn *otto la vi(a ». 

Hanno pulito 
le aule 

per punizione 
CATANIA. 4. 

Enorme scalpore ed un'inchie-
sta di polizia ha suscitato ad 
Ardreale I'inaudito episodio ac
caduto nell'istituto tecnico com-
merciale * Angelo Maiorana >: 
il preside, prof. Giuseppe Papa, 
ha obbligato tre studentesse 
(Angela Ragonese, di 18 anni. 
Cecilia Giuffnda e Dina Stu-
riale di 19) a pulire i locali 
della scuola t E la prossima 
volta — ha promesso — puli-
rete i gabinetti ». AIHnizio del-
l'anno scolastico. il giovane Ora-
zio Scoderi. nel quadro della 
« guerra ai capelloni » impasta 
dal preside, e stato costretto a 
tagliarsi delle semplici base<te 
dopo una settimana di saspen-
sione. 

Pari Vanoni 
e Bobby Solo a 
«Partitissima» 
Omella Vanoni e Bobby Solo 

hanno concluso in parita la se-
sta tornata di Partitissima. 
svoltasi sabato scorso. Infatti 
nessuna delle due squadre ha 
raggiunto il quoziente del 60 
per cento dei voti necessario 
per la vittoria. In particolare 
la Vanoni ha ottenuto 213.934 
voti. pari ai 52.76 per cento. 
mentre Bobby Solo ha avuto 
191.554 voti. pari al 47.24 per 
cento. 

Con questo pareggio la Vano
ni e Bobby Solo hanno ottenuto 
un punto in classiflca genera-
le e hanno affiancato Domeni-
co Modugno. mentre Villa e a 
quota due. Dalida a 3 punti e 
la Pavone a quattro. 
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per chi coltiva la terra 

enciclonedia 
dell agricoltura 

una pubblicazione che espone con grande 
chiarezza tutto cid che I'agricoltore deve co-
noscere per essere in grado di fare sempre 
il suo interesse 

agronomia - meccanizzazione - attualita e 
tecniche agrarie - concimazione e difesa 
antiparassitaria - allevamento del bestiame -
frutticoltura - orticoltura - cerealicoltura -
diritto agrario 

per spendere e faticare meno, 
per produrre di plu, 
per vendere meglio 

ognl etttlmana In edlcola un fasclcolo Muttrato a color! - L. 200 
le duecento lire meglio speee 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

Nino Cherchi avrebbe posto le condizioni della 
sua resa • Sei poliziotti in soli otto mesi caduti 
su! fronte di una tattica sbagliata - Piovono di-
missioni e proteste - I carabinieri fermano due 
pastori in relazione al rapimento del dottor 
Deriu • E' imminente I'arresto dei colpevoli? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4 

Una folia imponente ha par-
tecipato oggi a Calangianus ai 
funerali di Giovanni Maria 
Tamponi. il giovane agente di 
P.S. rimasto ucciso nel miste-
rioso conflitto di giovedi senr-
so al posto di blocco di San 
Efisio. Seguivano il feretro il 
padre della vittima, Gabino 
Tamponi. un artigiano sughe-
riero di 58 anni; il fratello Do-
menieo; il capo della polizia 
Vicari e il vicccapo Di Sle-
fano: altre autorita della Pro-
vincia e della Regione: quasi 
tutta la popolazione del paese. 

Nella gran folia del corteo 
e'era anche un amico di in-
fanzia. Alberto Giua. Si erano 
arrunlati contemporaneamen-
te: Giovanni Maria Tamponi 
aveva scelto la polizia. Alber
to Giua Karma dei carabinie
ri. Dopo tanto tempo i due 
amici si erano ritrovati pro-
prio domenica scorsa. a Ca
langianus. in occasione di una 
brevissima licenza. II Giua di
ce che 1'amico venne trasfe-
rito da Parma due mesi fa. 
dopo che fu deciso di richia-
mare nell'isola gli agenti sar-
di per organi2zare meglio la 
lotta al banditismo. 

Ancora molti punti devono 
essere chiariti sulle circostan-
ze della sua morte. Le versio-
ni sono contrastanti. ne d'al-
tro canto la questura di Nuo-
ro si e decisa a diramare un 
comunicato con la descrizione 
esatta dell'episodio in modo 
da fugare ogni dubbio. 

Qualche nuovo elemento e 
venuto dalla intervista con-
cessa a! giornalisti da uno de-
gli agenti che formavano la 
pattuglia del posto di blocco 
di San Efisio. 

< La 850 proveniva da Nuoro 
— dice il poliziotto — ed era 
diretta a Onine. Giunta al po
sto di blocco dopo le segnala-
zioni di rito Vauto si $ messa 
in posizione tra due " campa-
gnole". 1o mi stavo awici-
nando per il controllo dei do-
cumenti. Propria allora ho 
notato che. dalVaUra parte. 
una persona stava scendendo. 
Ho sentito far fuoco. Non po-
tei rispondere: il cnllega Tam
poni stara in mezzo e sarebhe 
stato colpito. Thai giii il mi-
tra. impugnandolo come una 
clara per respingere Qli altri 
passeggeri che nel frattempo 
erano scesi dall'auto e cerca-
vano di coprire la fuga del lo-
ro compaano >. 

L'agente. mentre 1'uccisore 
di Tamponi si allontanava ha 
sentito distintamente una voce 
che tirlava in sardo: *Nino. 
fratello mio. scappal >. Que-
sta testimonianza darebbe pie-
na consistenza alia ipotesi che 
a uccidere Giovanni Maria 
Tamponi sia stato proprio Ni
no Cherchi. Ma in che modo il 
bandito ha vibrato il coltello 
e ha sparato la rarfica di mi-
tra? E per quale ragione. alle 
ore 18 del pomeriggio. quando 
il traffico sulla Nuoro Orune e 
intenso. e i posti di blocco si 
trovano uno a breve distanra 
dall'altro. l'auto con a bordo 
il famoso latitante e passata 
proprio su quella strada? Ni
no Cherchi e i parenti si re 
cavano ad un appuntamento? 

A Orune corrono molte voci 
Si dice in primo luogo che 
Nino Cherchi da tempo cer 
casse un'ancora di salvezza 
Stance di vivere barricato. 
aveva deciso di costituirsi. ma 
alia condizione che la sua 
taglia (quella urficiale di die
ci milioni e quella non uffi
ciale che prevede una somma 
molto piu elevata) venisse con-
segnata ai familiari dopo ac
curate trattative tra i propri 
intermediari e persone di fi-
ducia della polizia. 

Giovedi, alle 18. per paura 
di cadere in trappola senza 
prima aver assicurato ai pa
rent} la riscossione della pre-
ziosa taglia. Nino Cherchi pud 
aver reagito aprendo il fuoco: 
un agente ci ha rimesso la 
vita. 

La morte del Tamponi, lo 
si deduce dai commenti del
la gente. ha provocato prote
ste violente tra le stesse forze 
dell'ordine. Sei giovani sono 
caduti in appena otto mesi: il 
primo ad essere ucciso, in 
febbraio. e stato Michele Ser-
vodidio stroncato a raffiche di 
mitra nella zona di Funtana 
Fridda: poi e stata la volta 
del brigadiere Giovanni Man-
nu e dell'agente Giovanni 
Bianchi uccisi dallo studente 
Giovanni Pirari; i baschi blu 
Pietro Ciavola e Antonio Gras-
sia sono quindi caduti nelle 
montagne di Orgosolo In cir-
costanze che non sono state 
mai rese chiare, dopo an con
flitto a fuoco con la band* 

Mesina; e ora Giovanni Ma
ria Tamponi. un ragazzo di 23 
anni. 

t Ci mandano alio sbaraglio. 
e quando qualcuno viene ucci
so, scrwono che e* caduto nel-
Vadempimento del proprio r/o-
vere *. e la battuta amara 
pronunciata da molti agenti. 
Quegli stessi che hanno gia 
presentato ai superiori la let-
tera di dimissioni. oppure so
no in procinto di presentarla. 

I carabinieri del gruppo di 
Cagliari, intanto. nel corso 
delle indagini per individuare 
gli autori del sequestro del 
dott. Deriu. hanno fermato 
due persone. due pastori dei 
quali vengono riferite soltanto 
le iniziali. E. F. e A. C. II 
primo. dopo un lungo inter-
rogatorio, e stato trasferito 
alle carceri del Buoncammi-
no. 

II dott. Ettore Lai. sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica, ha ricevuto un secondo 
rapporto sul rapimento del 
Deriu e nei prossimi giorni 
dara il via all'istruttoria for
mate trasmettendo gli atti alia 
competente sezione del Tribu-
nale di Cagliari. Secondo in-
formazioni che circolano ne-
gli ambienti dei carabinieri, 
entro 48 ore saranno spiccati 
i necessari mandati di cattu-
ra e i responsabili del rapi
mento del dott. Deriu saranno 
arrestati. 

Nella campagna vicino Mu-
la. il pastore Michele Giua 
e stato gravemente feerito al 
petto da una fucilata. 

Giuseppe Podda 

Precipita un 
Caravel Ie 

37 vittime 
LONDRA, 4 

A Fernhurst, nel Surrey, e 
precipitato un c Caravelle > del
le aviolinee spagnole c Iberia ». 
Doveva atterrare nell'aeroporto 
della capltale inglese alle 23,10 
(ora italiana). Tutte e 37 le per
sone che si trovavano a bordo 
sono morte. L'aereo e scompar-
so dagll schermi radar otlo mi-
nuti prima dell'orario prevlsto 
per I'atterraggio. 

L'aereo era partita da Mala
ga. Vigili del fuoco di tre con-
tee sono statl fatti afflulre sul 
luogo della caduta ma non han
no trovato superstlti. 

e 
si cur a, la nu ova 

conf ezione Falqui 
< > * r * 

Per regolare I'intestino e proprio quello che ci vuole. 
Tutte le sere 

un confetto FALQUI ridona e mantiene la linea. 

quando si dice 

basta la parola 
• i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I I I I I I I M I I t l l l l l l l t l l M l l l l l M l l l l l l l l l l l l M M I I M M I I l 

IGIENIC0 E RADICALE 
meno fatica meno 
tempo con liquido 

££| CLINEX 

ANNUNGI ECONOMIGI 
LEZIONI E COLLEGI 

I I ) I aQ 

TESI LAUREA ncerche et studi 
1ST1TUTO esegue accuratamente 

175075 . 560.348. 

MANTENETE 
GLI ANNI VERDI 
CON IL 

CAMPI 
VERDI 

In tutti i negozi della 

s.p.a. 

Tutte 

SOLO QUESTO 
MARCHIO E' 

VITTADELLO 

lenovita AUTUNN0-INVERN0 
per 

UOMO - DONNA - RAGAZZO 
Vestirete bene 

eeanatnifssanda per 
tutta ta famigiia 

V I S I T A T E I NEGOZI 

SOLO QUESTO 
MARCHIO E* 

VIITAKU0 

TUTTE LE CITTA 
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[iwhe «Ilalia-Nostra » e d'accordo • r , 

Nel bosco di Capocotta 
un parco per i romani 

II testo di una letter a inviata al Presidente delta 
Repubblica e a tutte le autorita — Perche deve 
essere bloccata la convenzione preparata dal Co-
mnne per la lottizzazione delta meravigliosa zona 

Una veduta 
parzlale del 
meravlglloio 
boico dl Capo
cotta: queitl 
alb«rt dovreb-
bero essere ab-
battutl per « l -
stemarei oltre 
1700 vllle. 

La tenuta di Capocotta dovrebbe essere destinata a parco costiero, l'intero 
comprensorio Castel-Fusano-Castel Porziano-Capocotta dovrebbe essere dichia-
rato riserva naturale e tutta la fascia costiera antistante Capocotta dovrebbe 
essere assicurata «al godimento dei cittadini >: queste le principali richieste avanzate dalla 
sczione romana di «Italia-Nostra > al Presidente della Repubblica e a tutte le autorita dello 
Stato e del Comune interessate alia lottizzazione di Capocotta. Nei giorni scorsi demmo noti-
zia che anche t Italia-Nostra » 
aveva preso posizione contro 
la progettata costruzione di 
numerose ville nel bosco di Ca
pocotta. 11 testo del documen-
to. che I'associazione ha invia-
to giovedi scorso al Presidente 
Saragat. ai ministri dei Lavo-
ri Pubblici, della Pubblica 

Istruzione. del Turismo. della 
Marina mercantile, al sindaco di 
Koma e ad altre autorita tec-
niche ed amministrative com
petent!. e stato reso noto solo 
ieri sera. 

La lunga lettera flrmata dal 
presidente dell'associazione aw. 
Tito Staderini prende l'awio 

A Campagnano il Festival dell'Unita 

Comizi oggi e domani 

perlr Ottobre rosso 
I compagnl di Campagnano 

e dell'ATAC hanno organlzza-
to per oggi una grande festa 
dellTJnlta: saro il festival di 
tutta la zona Tiberina e dei 
tranvieri romani che si re-
cheranno nel centro tiberino 
con una festosa carovana. 

II programma particolar-
mente nutrito prevede alle 11 
una diffusione straordinaria 
dellTJnita: sono state preno-
tate 2000 cople. Nel pomerig-
gio seguira uno spettacolo dl 
arte varia e una lotteria, che 
ha, come primo premio, un 
viaggio a Mosca. Alle 17 il 
comizlo del compagno Renzo 
Trivelli, che celebrera il 50. 
anniversario della rivoluzio-
ne d'ottobre. Preslederanno 1 
compagnl Vital! e Agostinelll. 

Intanto sono giunti in fede-
razione i primi risultati del 
tesseramento fatto nella zona 
Tiberina: Mazzano ha rag-
giunto 11 52 per cento, Trevi-
gliano il 50. Anguillara il 40. 

La rivoluzione d'ottobre sa-
ra ricordata, oggi e domani, 
anche in molte altre zone: 

Oggi: Ostia Antica. ore 10, 
Vetere; Cinecitta, ore 10, F. 
Ferri; Alberone, ore 10, D'Ono-
frio; N. Alessandrina, ore 10, 
Bongiorno; Villa Gordiani, ore 
10,30, Quattrucci; Fiumicino, 
ore 16, Marroni; Acilta, ore 18, 
Castellina; Nettuno, ore 10, VI* 
tall; S. Basilio, ore 10. Iavl-
coli; Segni, ore 10, Rosclani; 

M. Sacro, ore 10, D'Aversa; 
Appio Latino, ore 10, Imbel-
lone; Boviano, ore 16, Trezzi-
ni; B. Alessandrina, ore 10,30, 
Bouchd; Ostia Lido, ore 11, 
Renna. 

Domani: Portonaccio, ore 
18,30, Fusco; Ardea, ore 19, 
Marconi; Casetta Mattel, ore 
10,30, Fazi. 

Martedl: Centocelle, ore 18, 
G. Berlinguer; Esquilino, ore 
19.30, D'Aversa; Anzio, ore 19, 
Marconi; Aprilia, ore 19, Cio-
fl; Pietralata, ore 19,30, Ver-
dini; P. Milvio, ore 19.30, 
Cellerino; Quarticciolo, ore 
19.30. D'Arcangeli; C. Bertone, 
ore 19,30, Gensini; Prenestino. 
ore 19,30, Fusco; P. Maggiore, 
ore 19.30. Raparelll; Villa Cer-
tosa, ore 19,30, Imbellone; 
Donna Olimpia, ore 19,30. 
Bracci-Torsl; Ostiense, ore 19. 
G. Tedesco; Latino Metronio, 
ore 20, F. Frassatl; N. Gordia
ni, ore 19,30, G. Ricci; Aric-
cia, ore 18.30. Maccarone; M. 
Verde Nuovo, ore 20, Perna; 
Testaccio, ore 20, Vitali; Fat-
me, ore 18, Morandi; Collefer-
ro, ore 18,30, De Lazzari; 
Turello. ore 19,30, Panosetti; 
Comunali, ore 18, Vetere; San 
Po!o. ore 20. Quattrucci; 
Albano, ore 19, Antonacci; 
Pavona, ore 19, Cesaroni; 
Valmelalna, ore 20, Santus; 
INA Casa Tuscolano, ore 20; 
Portuense. ore 19, Fazi; Ve-
scovio, ore 18.30. 

IL CENTRO ACUSTICO 
(LA DITTA PIIT ANTICA DI ROMA) 

VIA XX SETTEMBRE 95 • TELEFONO 474076 
ha il piacere di prescntare un nuovo trionfo della tccnica 
acustica 

TUTTO.itfca*a^ 
IL «TIMPANO PERSONAL* 

E* COSTRUITO SU Ml SURA 
sagomandolo (in una lega di oro ed argento) esattamente 
uguale al canale auncolare del paziente. 

E' UN APPARECCHIO VERAMENTE IHVISIBILEII! 
Provatelo tra i 50 diversi modelli disponibili presso il 
CENTRO ACUSTICO . Via XX Settembra 95 (ft). 474*74 
441.725) dove potrete certamente correggere la vostra infer-
mita uditiva con un moderno apparecchio esteticamente e 
tecnicamente perfetto. 
Cambl di altre march* - Rattazioni . Riparaxlenl . Tattl 
Oil acctssorl - Cenvenzienate con le muni* • 

TUTTI I GKNUII FERIALI: 9 - 1 1 • H - M 

sottolineando che «Italia No
stra » e venuta a conoscenza 
che tra le varie convenzioni 
che il Comune di Roma inten-
de adottare per le zone di e-
spansione urbanistica. sarebbe 
inclusa anche la convenzione 
con la Societd narina reale ri-
guardante la tenuta di Capo
cotta. destinata dal « Piano re
golatore generale essenzia!-
mente a parchi pubblici ». La 
convenzione consentirebbe la 
costruzione sui 1100 ettari di 
1700 ville. oltre ad alcuni alber-
ghi. per una cubatura di 2.200 
metri cubi in cui potrebbe tro-
vare alloggio una popolazione 
oscillante tra i 10 e i 20 mila 
ahitanti. La zona ediflcata co-
prirebbe interamente 1'area do
ve oggi si trova un meraviglio-
so bosco. salvo una fascia mar
ginal e una fascia costiera 
<che il Piano regolatore pre
vede debba interessare tutta la 
area tra il mare e la strada 
u'toranea e una striscia dl al-
meno 200 metri a monte della 
Htoranea >. 

Il progetto della lottizzazione 
— prosegue il documento di 
Italia-Nostra — fu compilato 
nel 1958 e Inserito nel 1962 nel 
piano regolatore in base alia 
situazlone urbanistica che in 
quegli anni poteva configurarsi 
per il comune di Roma: Capo
cotta appariva allora come 1'ul
timo pezzo del pin vasto com-
plesso costituito da Caste! Fu-
sano e Castel Porziano e rispet-
to a Roma si poteva ammettere 
che fosse una frangia termina-
le dei conflni comunali. anche 
so una frangia enorme e bel-
lissima. 

c Italia-Nostra > prosegue rl-
cordando che oggi tre nuovi 
fatti sono intervening a cambia-
re comp!etamente la situazione: 

1) E' stato redatto il piano 
della zona industriale Koma-
Latina che prevede una c cittS 
lineare » alternativamente resi-
denziale e industriale con un 
po'o di elcvato interesse tecno-
iogico a Pomezia. Rispetto a 
questa nuova situazione inter-
comunale e evjdente che tutta 
la spiaggia da Ostia al Circeo 
assume un nuovo e differente 
ruo!o. 

2) II ConsigJio nazionale delle 
ricerche ha compilato quest'an-
no il primo elenco dei beni na-
turali e dei biotipi di macchia 
mediterranea di straordinaria 
importanza mettendo ai primis-
simi posti il complesso unitario 
di Capocotta - Castel Porziano -
Castel Fusano e facendo rile-
vare che si tratta dell'unico 
complesso rimasto di foresta 
originaria mediterranea lungo 
tutto l'arco delle coste italiane. 

3) Tutta la fascia a monte 
della litoranea e un su>seguinsi 
cominuo di antiche ville ro-
mane quasi tutte scavaie nel-
1'800 ma ancora da studiare. 

Alia luce di quest! fatti la 
destinazione urbanistica della 
zona costiera laziale deve es
sere nvista nell'amb.to della 
piamficazione intercomunale e 
territoriale di cui sempre piu 
drammat.ca si fa sentire la ca-
renza; e comunque oecessario 
non adottare quei provvedimenti 
che gih chiaramente appaiono in 
contrasto con le linee adottate 
per k> sviluppo territoriale deDa 
regione intorno a Roma e del 
La zia 

c L'Associazione "Italia No
stra" — prosegue il documento 
— chiede perc 6 che si aospenda 
ogni decisJone circa la conven-
zjone per Capocotta e si metta 
alio studio una variante al piano 
regolatore nell'ambito degli 5tudi 
e de'Ja gestione della pianfi-
cazione intercomunale perche: 
1) vengano assicurati al godi
mento dei cittadini i 1600 ml. 
di costa antistante Capocotta, 
naturale continuazione del lito-
rale di Castel Porziano destinato 
da due anni a spiagg'a libera 
per intervento del Presidente 
della Repubblica; 2) venga di-
chiarata riserva naturale l'inte
ro comprensorio Castel Fusano-
Castel Porziano-Capocotta; 3) 
venga destinata la tenuta di 
Capocotta nel'ja sua totalita a 
Parco costiero per i suoi pre-
mnenti interessi scientiflci, ar-
cheolegid. naturalistici di tale 
valore che una sia pur parziale 
occupazkme edilizia costituireb-

be violazioae patent* afl'art. t 
della CosUtuzione*. 

Cosl si 6 concluso il clamoroso kidnapping al «Bambin Gesu » 

Liberi e senza processo iquattro tap/tori: 
con 300 mila lire hanno sistemato tutto 

La verita racconfata dalla madre della piccola Maria Alessandra - « Prima mi hflnno fatto firmare la remissione di 
querela, poi mi hanno mandato quei soldi in un busta bianca » - Filippina Pintore h stata anche licenziata ma ha tro-
vafo un altro lavoro - « Debbo mettere da parte i soldi per poter affittare una casetta e riunirmi alle mie bambine » 

Filippina Pintore con la piccola Maria Alessandra 

A Poggio Mirteto 

II popolo attorno 
ai «garibaldini» 

Le celebrazioni di ieri in ricordo delle 
battaglie di Mentana a Monterotondo 

Centinaia di camicie rosse 
ieri a Poggio Mirteto. Migliala 
di uomini e donne che han
no voluto ricordare l'epopea 
garibaldina e le battaglie di 
Monterotondo e Mentana del 
1867. C'erano 1 rappresentantl 
di tutti i comuni della bassa 
Sabina e i delegati delle se-
zioni garibaldine dl Firenze, 
Roma, Genova, Alto Canave-
se, Vercelli, dell'Emilia, del
la Romagna. 

E poi ancora gli uomini 
che hanno combattuto nel 
1897 in Grecia, nel 1911 in 
Albania, nel 1914 In Serbia 
e nelle Argonne. nel 1937 in 
Spagna con il battaglione 
a Garibaldi» e dal 1943 fino 
alia liberazione nelle brigate 
«Garibaldi» in ogni angolo 
d'Europa, dorunque d fosse 
un popolo martire e oppres-
so. Per tutta la giomata le 
strade del centro sabino si 
sono colorate dl rosso. 

Le manifestazioni si sono 
succedute con un ritmo in-
calzante. Alle 10^0 le bande 

Ieri e morto 
Dino De Mattheis 

11 compagno Franco De Mat
theis. vicedirettore dello stabi-
hmento GATE in cui si stampa 
il nostro giornale. & stato col-
p.to da un grave hitto con la 
morte del padre D.'no. awenuta 
ien airospedale S. Giovanni. I 
funerali avramo luogo hinedi. 
Al compagno Franco ed a tutti 
i famibari de"« scomparso. 
ghmgano le affettuose condo-
glianze della amministrazione e 
delle maestranze della GATE e 
quelle deWUnita. 

della a Filarmonica citta del 
tricolore» di Reggio Emilia 
e il complesso « Garibaldino » 
hanno salutato 1 delegati del-
I'Associazione veteran! e re-
duci garibaldini. Nel pome-
riggio e stata scoperta una 
lapide sulla facciata del pa-
lazzo comunale e il corteo 
ha portato grand! corone al 
monumentl che ricordano i 
caduti di tutte le guerre. 

il parti to 
COMITATO FEDERALE — Per 

giovedi 9 novembre alle 18 6 
convocato nel teatro della Fede-
razlone (via dei FrcntanI 4) II 
Comitate Fedtrale. All'odg le 
iniziatlve del Partito sui pro-
bleml della pace, della condl-
zione dei lavoratori, per una 
soluzlone democratica della crisi 
capitolina e per il successo del
la campagna di tesseramento e 
proselitismo. Relatore II compa
gno Claudio Verdinf. 

CONGRESSO — Questa mattl-
na alle ore 10 sl terra II con-
gresso della sezione Ottavla. 

COMIZI ELETTORALI — Val-
linfreda ore 11 con Trezzinl; 
Grottaferrata ore 17 con Ma
de rchi. 

COMIZI — Campagnano 17.30 
Trivelli; Fiumicino 16 Marroni; 
Ostia Antica 10 Vetere; Trullo 
ore 16 incontro dei cittadini del
la borgata con II consigliere co
munale D'Agostlnl. 

ASSEMBLEE — Centocelle, 
presso la sezione Aceri (via 
degli Acer! 56), si terra una 
assemble* sulle pensioni dove 
interverra R. Rorioli responsa-
bile del Sindacato penslonati; 
Montecello, ore 17, Ranalll. 

In preda a una crisi 

Si uccide col gas 
una giovane malata 
Una ragazza si e uccisa la-

sciandosi awelenare dal gas, 
nel suo piccolo appartamento 
dove viveva con una arnica: 
Minerva Giordano, di 20 anni. 
era malata da tempo. Anche se 
in quest] ultimj mesi a vera tro-
vato una certa tranquillity — 
lavorava come rappresentante di 
una grossa ditta di biancheria — 
era spesso soggetta a crisi di 
sconforto. L'altra sera non e 
voluta andare con la sua arni
ca. Gigliola Stanzjonl. al cinema: 
c Pref eriaco rimanera a casa a 
leggere», ha detta. 

Gigliola e uscita. lei. appro-
fittando della solitudine. ha aper-
to il rubinetto del gas e si e 
stesa sui pavimento. Quando una 
\1cina di casa, nello stabile di 
via Oemente IX. ha sentito 
I'odore di gas ed e accorsa. la 
giovane era ancora in vita. 

Trasportata al policlinico <Ago-
stino GemellU per6 a nulla sono 
valse le cure dei medici: nella 
notte il suo flsico non ha resi-
stito. Si sta indagando per com-
prendere esattamente i motivi 
che avrebbero spinto la giovane 
al traglco gesto. 

Trecentomila lire sono ha
state. Con questa manciata di 
quattrini, la « dama blonda » e 
i suoi complici sono tornati li
beri: con questa somma da 
niente, jrrisoria per loro. per 
gento abituata doe a maneg-
giare mo!ti soldi, si sono messi 
a posto e la cosclenza e la fe-
dina penale, hanno aequistato 
la sicurezza di non dover ri-
spondere. mai piu. in un'aula 
di giustizia. del loro grave rea-
to, del rapimonto della piccola 
Maria Alessandra Pintore. La 
legge e la legge e in Italia si 
pud, dunque, rapire un bambino 
con la sicurezza di non dover 
nemmeno finire in galera se. al 
tnomento dell'eventuale arresto, 
si ha la possibilita di regalare 
qualche biglietto da diecimila 
ai c danneggiati >. c Ho rimesso 
la querela chiedendo solo che 
loro. quei quattro. m't dessero 
la possibilitd di a}filtare una 
casa. di poter cosl tenere con 
me le mie due bambine — ha 
ammesso. finalmente. Filippina 
Pintore. la mamma di Maria 
Alessandra —. Non ho chiesto 
una cifra precisa, non volevo 
che si dicesse che volevo spe-
culare su mia fiqlia. Loro xo-
no tornati subito liberi: in cam-
bio mi hanno mandato, dentro 
una busta bianca, trecentomila 
lire. Come o poco piu di una 
elemosina... >. 

Filippina Pintore. questa don
na coraggiosa e sfortunata. co-
stretta a lottare per la sua stes-
sa soprawivenza giorno dopo 
giorno, si e decisa a raccontare 
tutta la verita sulla conclusione 
del clamoroso kidnapping al 
« Bambin Gesu i. E* una verita 
amara che ricorda da vicino, 
tanto per fare un esempio. il 
caso Ciampini, che mette sotto 
accusa ancora una volta un co-
dice il quale permette il ri-
catto di chi e colpevole e ha 
quattrini su chi e vittima ma 
non ha conti in banca. < La 
prima cosa che mi avevano 
delta era dt non raccontare 
nulla ai giornalisti — ha detto 
dunque. Filippina Pintore —: 
io. perd. non ne posso piu. Ora 
voalio che tutti sappiano, anche 
quelli che, incontrandomi. cono-
scendomi per la prima volta, 
mi chiedono quanti quattrini ab-
bia preso, pensando certo ad 
una forte somma. Ecco: ho avu-
to trecentomila lire... *. 

Con queste trecentomila lire. 
la c dama bionda > e i suoi 
compari hanno anche pagato la 
angoscia di una donna, di una 
madre, che ha temuto di non 
rivedere piu la sua bambina. 
< Camminavo per Roma, senza 
una meta precisa — cosl Filip
pina Pintore ha rievocato ora 
gli otto giorni piu terribili della 
sua vita —: Maria Alessandra 
non si trovava e quando aitra-
versavo il Tevere e vedevo 
qualcosa gaUeooiare sull'acqua, 
pensavo. con un tuffo al cuore. 
a lei. alia mia piccina. Pensavo 
proprio cosi. che fosse il suo 
corpicino. che i rapitori me la 
avessero uccisa, gettata nel 
fiume. Che momenta Poi Vho 
ritrovata. me I'hanno ripor-
lata: allora mi sono delta che 
dovero perdonare a quei quat
tro. a tutti .̂ 

AH'awocato Mario Panico e 
a Maria Giustiniani. la donna 
ha perdonato dawero. Ora li 
giustifica quasi, ripetendo che 
volevano un bambino; che que-
sto e un desiderio di ogni ma
dre. di ogni padre: che insom
nia bisogna capirli. < Ma la 
" bionda " e quett'altro non mi 
piacciono — ha sottolineato la 
Pintore — lui poi ha lasciato 
cinque figli! >. Ai due, al notaio 
Panico e a Lina Potenza. non 
ha perdonato del tutto: non ha 
perdonato loro neanche le tre
centomila lire che le hanno fat
to accettare. in una busta sigil-
lata. e con la quale hanno otte-
nuto la liberta. «Io, invece, ho 
perduto il lavoro — ha raccon-
tato amaramente —: chi mi 
mole in casa ora che tutti 
sanno 'che ho due bambine ille-
aittime? Le mie stesse sorelle. 
ho saputo. ora si vergognano 
di me. si raccomandano tra 
loro di dire che sono solo mie 
parenti alia lontana...». 

c Io non so. non voglio sapere 
perche abbiano deciso di rapire 
la mia bambina — ha aggiunto 
— forse la " bionda" ha sba-
gliato: qualcuno le avrd detto 
che io non andavo spesso a tro-
vare Alessandra e lei avrd con
cluso che poteva portarmela via 
facilmente. Jo non dard mai a 
nessuno i miei figli. Ci sono 
tante che lo fanno: che vanno 
a partorxre in provincia e pox 
abbandonano. per paura dello 
scandalo. Q neonate Certo que-
sti bambini vivranno meglio di 
Alessandra e di Vittoria. deUe 
mie piccole: magari mangeran-
no anche nei piatti d*oro ma 
chi dard loro Vaffetto. i bad 
delta vera mamma? >. 
• « lo le mie piccole, voglio "ri-
prenderle con me — ha con
cluso la donna —. Speravo di 
poterlo fare adesso e invece 
quelli mi hanno data trecento-
mila lire. L'awocato Bachermi 
mx telefond: "Cosa gli chie-
diamo? ". mi dlsse. Jo aUora all 
risposi: nulla altro che la pos
sibilitd di 'premiere un apparta-
mentino. un bvco, di poter pa-
gore per i primi mesi la pi-
gione. di poter cosl riavere le 
bambine, perche io ora non 'ml 
fido piu a lasciarle sole, da 
nessuna parte. Poi ho firmaUt 
una carta; la " bionda" e gli 
altri rapitori sono usciti tabito 
dopo dal carcere e mi hanno 
mandato una busta bianca. que-

Lutto 
E' deceduto il compagno Giu

seppe D'Amico della sezione 
c Aurelia >. Ai figli, compagni 
Enzo. Franco, Silvana e Aldo, 
le piu aentite condoglianje dei 
compagni della sezkne «Auro 
ha> • d*fl'«Unitafc 

sta busta bianca. Vho aperta e 
ho troiHito le trecentomila lire ». 

Filippina Pintore ha dovuto 
rinunciare immediatamente al 
suo sogno; quello di riunirsi su
bito al'e sue bambine. E' stata 
costretta a farle ricoverare in 
un collegio di Focene. che potr& 
raggiungere al massimo un paio 
di volte alia settimana. Ma non 
si dispera perchd 6 una ragazza 

coraggiosa. una ragazza che ha 
imparato a batters) sin da 
quando ha lasciato il suo pae-
setto. Miles in provincia di Ca-
gliari. * Ora debbo lavorare 
ancor piu duramente, per met. 
tere da parte un po' di soldi, 
per poter cosl premiere questa 
casetta. per poter riavere Ales
sandra e Vilforin. Loro. quei 
quattro, polevano darmi questa 

possibilitd ed inrece... Riuscird 
lo stesso... ». 

Ora l'episodio. clamoroso. e 
dawero conc'uso. nel modo piu 
amaro. Filipp'na Pintore da una 
parte, i rapitori dall'altra han
no ripreso le loro abitudim. la 
loro vita: lei a lavare i piatti 
e i panni degli altri. loro a fare 
i t benestanti ». Insomnia, come 
se nulla fosse accaduto. 

Nel continuare la straordinaria offerta di 
TESTIERE ferro battuto a mano 
MOBILI d'arte ed antichi (in noce, laccati, dorati, intarsiati) 
SALOTTI classic) in diversi stili. 
ARGENTERIE cristallerie di Boemia, nazionali e tedesche. 
TAPPETI orientali e cinesi. 
QUADRI d'autore e di maniera, moderni e dei secoli scorsi, arazzi 

. belgi e francesi, miniature. 
CERAMICHE artistiche, porcellane di Sevres, Sassonia. 

La GALLERIA D'ARTE «RAFFAELLO» 
PONE IN VENDITA 

MOBILI E MERCE REPERTATA DA FALLIMENTI 

Fallimento 
Tribunale 
di Roma 
n° 29310 

MOBILITappelj Bronzi ,irmali Tavoli onice e marmo 

i f lVUILI ^ rmadi . Cucjne . Soprammobili cinesi etc. 
VIALE ADRIATICO, 5 4 (Montesacro) 
Applique Boemia bronzo 1 luce L. 900 
Miniature in legno dlpinte a olio » 800 
Servlzio caffe pezzl 15 . . . > 2.200 
Tappet! orientali lana . . . » 3.000 
Torciere da salotto . . . . » 9.000 
Posaterie 87 pezzl » 19.000 
Poltrone sky o stoffa riposo . • 10.000 
Servlzio bicchieri cristallo mo-

la to pezzl 64 » 20.000 
Angollere con alzata - . . . » 13.000 
Lampadarl antichi ,stile . . . » 22.000 
Camera letto poliestere comple-

ta 4 ante * 100.000 
Trumeau glgante noce con ve-

trlna stile '800 > 50.000 
Salotto dlvano letto con due 

poltrone sky » 45.000 
Vasi crisfallo molato . . . > 1.200 
Applique due luci Boemia 

bronzo > 2.200 
Specchlere in legno oro zecch. • 8.000 
Miniature in stuoia velluto con 

damlna e fiori » 2.500 
Carrelli legno oltone crisfallo 

ruote grand! porta bottlglie • 12.000 
Ribaltina con calatoia noce 

massello » 32.000 
Mobile letto con alzata . . . a 15.000 
Tavoli formica cucina . . . » 6.500 
Sedle cucina formica . . . a 1.600 
Angollere 700 noce . . . . a 35.000 
Servants bolognese . . . . a 38.000 
Servlzl 7 pezzi frutia Boemia a 1.200 
Vasi cinesi autentlcl . . . . > 6.000 

Sel bicchieri Murano color! 
vari a 

Lampadarl vellleuse da ca
mera o entrata > 

Posaterie argento 51 pezzi . » 
Posaterie argento 140 pezzi . » 
Lampadario Boemia bronzo 

16 luci » 
Comodinl noce massello . . . > 
Salotto In stoffa tipo velluto 

flatton belllssimo tre pezzi, 
con materasso » 

Salotto glgante velluto 3 pezzl » 
Soprammobili porcellana . . > 
Miniature dipinte legno . . » 
Dlpintl a olio > 
Colonnlna marmo cm. 100 . . » 
Tavolo rose base bronzo . . » 
Servlzio da the 15 pezzi por

cellana » 
Appendi-panni in bronzo . . » 
Tavolo onlce Pakistan base 

bronzo > 
Servizto piatti cecoslovacchi » 
Armad! con imperials o sem-

plice anta guardaroba polie-

Tavoli e 4 sedie cucina . . » 
Pensill cucina formica . . . » 
Sedle '800 noce » 
Porta-cenere Boemia . . . . • 
Poltrona noce '800 . . . . ' > 
Servant* noce Intarslato . . > 
Comodinl fratlnl o maggiollnl » 

1.900 

4.600 
10 000 
35.000 

14.500 
10 000 

100 000 
165.000 

150 
800 

2.000 
6.000 
6 500 

3.800 
15.003 

16 500 
22.000 

12.000 
13.500 
5.600 

13.000 
600 

16 000 
35.000 
14.000 

Al Direttore di questa vendita h stata data facolti di vendere tutta la 
merce esistente. — Vendita da oggi, fino aU'esaurimento delle scorte. 

I N V IALE A D R I A T I C O N° 54 ( M o n t e s a c r o ) 

Per inderogabile chiusura causa consegna local. 
da lunedi 6 novembre 

GRANDE LIQUIDAZIONE REALE 

AT 
ROMA: Via Rattazzi, 2 -2a -2b — Via Carlo Alberto, 12-12a-12b 

(TRA PIAZZA VITTORIO E PIAZZA S. MARIA MAGGIORE) 

CONFEZIONI - ABBIGUAMENTO - DONNA E BAMBINA 
CALZE DONNA NAILON . . . 
TAILLEUR JERSY . . . . 
TAILLEUR COLORI MODA . . . 
TAILLEUR GRIDO 1967 . . . 
ABIT1 DONNA LANA . . . . 
ABITI ELEGANTI COCTAIL . . 
ABITI SPOS.\ 
ABITI SPOSA FINISSIMI . . . 
IMPERMEABILI SCIRE' . . . 
IMPERMEABILI TERTTAL-MAKO . 
GONNE PURA LANA CX)LORI MODA 
PALETOT DONNA PURA LANA . 
PALETOT GRAN CLASSE MODELLI 
PALETOT BIMBA . . . . 

valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 
valore 

L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 
L. 

300 
12.000 
18.000 
28.000 
10.500 
20.000 
25.000 
45.000 
14.000 
16 900 
5.800 

23.000 
35.000 
13.800 

realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 
realizzo 

L. 
L. 
L. 
L. 
L 
L. 
L. 
L 
U 

u 
L. 
L. 
U 
U 

70 
4.200 
7.000 

12.600 
3.500 
7.400 
7.300 

15.700 
4.150 
4.950 
1.450 
6.800 

13.900 
4.900 

GRANDE ASSORTIMENTO IN 
N.B. — CONFEZIONI ROSIER - CORI -
E' sospesa la vendita rateale - Visitateci 

RICORDATE ROSAT -

TAGLIE CALIBRATE 
MAXMARA • IRIS • ecc. ecc 
risparmierete il vostro denaro 
Via Rattazzi n. 2 

file:///1cina


l ' U n i t d / domenica 5 novembre 1967 PAG. 7/ il c inciuanteslmo 

6 E 7 NOVEMBRE 1917 

ora insurrezione 
L'8 marzo 1917 il popolo e i soldati di 

Pietrogrado iniziarono un moto rivoluzio-
nario che aveva come obiettivo la fine 
della guerra e rabbattimento dello zari-
smo. I mesi successivi videro la lotta du-
rissima dei bolscevichi per sconfiggere 
tutte quelle forze che tendevano a fre-
nare lo slancio rivoluzionario popolare e 
a ristabilire un potere oppressivo che 
fosse espressione non piu dell'autocrazia 
zarista ma della debole borghesia russa. 
AAentre i menscevichi e i socialisti rivolu-
zionari propagandavano le parole d'ordi-
ne della continuazione della guerra e im-
ponevano nuovi, insopportabili sacrifici 
alia popolazione russa, Lenin e il suo par-
tito alzavano la bandiera della pace e del 
socialismo. II processo del passaggio ri
voluzionario verso la presa del potere da 
parte dei soviet si concludeva sotto la gui-
da di Lenin, con I'insurrezione socialista 
di Pietrogrado del 6 e 7 novembre. Diamo 
qui una cronaca sintetica — ora per ora 
— degli avvenimenti memorabili di quel
le due giomate: 

NELLA CARTINA: le direttriri dell'as-

salto delle t ruppe rivoluzionarie e de

gli operai armati al Palazzo d' lnverno, 

del governo Kerensky. Nella prima foto 

a sinistra in alto: I'ultimo vittorioso at-

tacco; a sinistra in basso: i'incrodatore 

« Aurora » ; a destra: la sede del soviet 

di Pietrogrado alio Smolny. 

6 novembre 
ORE 8. • II governo provvisorio siede 

In permanenza e approva un decreto col 
quale conferisce al cadetto Kisckin 
• poteri straordinarl per ristabilire Tor-
dine nella capital© ». 

II Comitato militare rivoluzionario 
ordina di riaprire le tipografie del glor-
nali rivoluzionari chiuse da! governo. 

Al reggimenti di Lituania e del 6. 
Battaglione zappatorl della riserva vie-
ne affidato il compito di difendere le 
redazioni e le tipografie. 

ORE 11. - Viene distribuito il nuovo 
numero di Roboci put con I'appello ad 
abbattere il governo provvisorio e in-
staurare il potere dei Soviet dei depu-
tati operai. soldati e contadini. 

II Comitato militare rivoluzionario Im-
partisce i seguenti ordini attraverso la 
radio emittente dell'incrociatore Au
rora: 

« 1) La guarnigione che presidia 
gli accessi a Pietrogrado deve mante-
nersi in pieno assetto di guerra. 

« 2) RaHorzare I presidi delle sta-
zloni. 

• 3) Non lasciar passare in citta 
nessun reparto militare di cui non si 
conosca I'atteggiamento verso gii av
venimenti odierni ». 

Nelle vie viene affisso un manifesto 
del Comitato militare rivoluzionario: 

• Soldatil Operail Cittadinll 
• I nemici del popolo sono passati 

•ll'offensiva questa notte. I kornito-
visti dello Stato maggiore tentano di 
far affluire dai dintornl gli allievl uf-
ficiali e I battaglionl d'assalto... 

• La causa del popolo e In man! si-
cure. I cospiratori saranno schiac-
ciati. 

• Nessun dubbio e nessuna esita-
zionel Fermezza, coraggio. sangue 
freddo, decisione. 

• Viva la rivoluzionel •. 

ORE 15. • II comandante del distret-
to militare di Pietrogrado ha ordinato 
di sollevare tuttl I ponti sulla Neva 
In modo da Impedire I'assalto alle sedi 
governative. 

L'ingegnere municipals addetto al 
ponti ha cercato dl esegulre I'ordine, 
ma ha Incontrato I'opposizione delle 
guardie rosse che II presidlano. I 
ponti non sono atatl alzati. 

ORE 16. * II Roboci put informa che 
I reparti ciclisti che presidiano il Pa
lazzo d' inverno dal mese di luglio 
• si sono ritirati dichiarando che non 
presidieranno piu il Palazzo». 

ORE 17 CIRCA. • Rappresentanti 
del Comitato militare rivoluzionario 
occupano il telegrafo. 

ORE 19. - La Guardia rossa ha oc-
cupato tutti I ponti, tranne il Niko-
lajevski. II Comando militare rivolu
zionario ordina aM'incrociatore Auro
ra: - Ristabilire il traffico sul ponte 
Nikolajevski con tutti i mezzi a vostra 
disposizione». II comandante dell'in
crociatore si rifiuta e viene arrestato. 
L'incrociatore si awicina al ponte; I 
marinai costringono gli allievi ufficiali 
a ritirarsi e riaprono il traffico. 

Lenin invia M. V. Fofanova. che 
I'ospita nel suo appartamento. al Co
mitato di Vyborg con un biglietto in 
cui chiede al Comitato centrale bol-
scevico I'autorizzazione di raggiunge-
re lo Smolny per dirigere personal-
mente I'insurrezione. Nel congedarsi 
dalla Fofanova. Lenin le dice: 

• Domandate loro: perche non vo-
gliono. che cosa temono?_ Perche non 
posso uscire? •. 

II Comitato centrale non autorizza 
Lenin a lasciare il suo alloggio clan-
destino. 

Alle ore 21 Lenin, tramlte la Fofa
nova. invia una nuova Letters ai mem-
brl del C.C.: M. V. Fofanova ricorda: 

- ...Ilic guardava con impazienza 
I'orologio. estraendolo piu volte dal 
taschino del panciotto. NeH'inviarmi 
per la terza volta al comitato di Vy
borg. Lenin disse con evidente agita-
zione: 

• Non si deve aspettare. si pud 
perdere tutto! L'altro lerl Podvojskl 
mi ha detto che dispongono di vari 
reggimenti. Domandate se hanno cen
to soldati fedeli con le baionette o 
un centinaio di guardie rosse col fu-
cile!". 

• Portal al membri del C.C. la let-
tera che fissava in modo sintetico e 
preciso il momento dell'azione •. 

ORE 2230. • Senza aspettare la ri-
sposta del C.C. Lenin lascia I'alloggio 
della Fofanova con Eino Rakhia per 
recarsi alio Smolny. 

ORE 23. • Al Palazzo d'lnverno si 
riunisce II governo provvisorio. II so-
cialista-rivoluzionarlo Rogovski, com-

missario della prefettura. Informa sul 
movimenti delle truppe del Comitato 
militare rivoluzionario che si awici-
nano al Palazzo. Kerenski e Kolovalov 
si precipitano al comando del distret-
to. dove possono constatare che il 
comandante generate Polkovnikov ha 
perso completamente il controllo della 
situazione. I suoi ordini non vengono 
eseguiti. Le truppe obbediscono solo 
al Comitato militare rivoluzionario. 

ORE 24. - II Comitato centrale della 
flotta del Baltico. che si trova a Hel-
singfors. riceve da la. M. Sverdlov 
il telegramma: • Tsentrobalt - Manda 
lo statuto >. che significa. In codice. 
la richiesta di inviare a Pietrogrado 
cacciatorpediniere. incrociatori e 5-
6.000 marinai. II comitato centrale ri-
sponde: «AH'alba salperanno caccia
torpediniere; I marinai si stanno im-
barcando >. 

7 novembre 
ORE 0,15. • II comandante del di-

stretto militare di Pietrogrado gene-
rale Polkovnikov telegrafa al quartie-
re generale del comandante supremo 
che la situazione e divenuta insoste-
nibile e che il governo provvisorio 
corre il pericolo di perdere il potere 
e di essere arrestato dagli insorti. 

ORE 2. - Per ordine del Comitato 
militare rivoluzionario viene sospesa 
I'erogazione dell'energia elettrica a 
tutti gli uffici del govemo provviso
rio. Le truppe rivoluzionarie occupano 
le stazioni del Baltico e di Nikolaiev-
ski. I marinai e I soldati del reggi-
mento Keksgolm occupano la posta 
centrale. 

II generale Bagratunl. capo di stato 
maggiore del distretto militare di Pie
trogrado, ordina a nome di Kerenski: 

• ...I convogli di truppe che dal fron-
te viaggiano verso Pietrogrado devo-
no passare con assoluto diritto di pre-
cedenza, sospendendo, se necessario. 
il movimento passeggeri • . 

Dopo le 2 si svolge la rlunlone del 
Comitato centrale bolscevico in cui 
viene discussa la composizione del fu-
turo govemo operaio-contadino che si 
chlamera Conslglio del Commissari 
del popolo. 

ORE 8. • Parte da Helslngfors per 
Pietrogrado ('ultimo convoglio dl ma

rinai rivoluzionari. II presidente del 
Comitato centrale della flotta del Bal
tico, P. E. Oybenko, ricorda: 

• ...Passano uno dopo l'altro I cac
ciatorpediniere. Su di essi sventola-
no le bandiere rosse con la scritta: 
'Tutto II potere al Soviet". Gli equl-
paggi sono schierati suite navl. Le 
bande e fragorosi "urrah" accompa-
gnano i marinai che vanno a combat-
tere a Pietrogrado ». 

ORE 10. - Lenin scrive a nome del 
Comitato militare rivoluzionario I'ap
pello Ai cittadini della Russia! 

ORE 10,30. - II generale Bagratunl 
parla per cavo diretto col comandante 
del fronte settentrionale generale Ce-
remisov: 

• Persino I reparti piu slcuri e dl-
sciplinati abbandonano i posti di guar
dia senza opporre resistenza — co-
munica Bagratunl. — I bolscevichi oc
cupano gradualmente le istituzioni sta-
tali e pubbliche: la centrale telefoni-
ca, la Banca di Stato. ecc. II governo 
non ha piu alcun potere ed e proba-
bile che venga arrestato -. 

ORE 11,30. • Col pretesto di andare 
Incontro alle truppe fedeli al governo 
provvisorio, Kerenski abbandona la cit
ta. Egli scrive nelle sue memorie: 

• Ordinal di far venire la mia mac-
china aperta.- Al momento della par-
tenza si presentarono due inviati del-
I'ambasciata inglese e dell'ambascia-
ta americana dichiarando che i rap
presentanti delle potenze alleate de-
sideravano che io fossi scortato da 
un'automobile con la bandiera ameri
cana. Sebbene fosse piu che eviden
te che in caso di insuccesso del mio 
tentativo la bandiera americana non 
avrebbe potuto salvare me e I miei 
compagni. e anzi avrebbe potuto ri-
chiamare su di noi I'attenzione. io ac-
cettai con gratitudine la proposta co
me prova della sollecitudine degli al-
leati per il governo russo e della 
loro solidarieta ». 

MEZZOGIORNO. - L'insurrezlone di-
laga in tutta la capitale. Le truppe 
del Comitato militare rivoluzionario. 
appoggiate da un'autoblinda, hanno 
accerchiato Palazzo Mariinski dove e 
riunito il Consiglio provvisorio della 
repubblica, cui viene intlmata la resa. 

ORE 13. • I membri del Conslglio 
dalla Repubblica lasclano Palazzo Ma

riinski. II Palazzo viene occupato dal 
marinai della guardia, da una compa-
gnia del reggimento Keksgolm con 
autoblinde e dalle guardie rosse. 

ORE 14. • Da Kronstadt e arrivata 
la flottiglia con un reparto di mari
nai. La flotta del Baltico ha inviato 
cinque unita guldate datl'incrociatore 
Oleg. Antonov-Ovseienko ha ordinato 
loro di partecipare all'assedio del Pa
lazzo d'inverno. 

ORE 14,15. • Si apre la seduta del 
Soviet di Pietrogrado. Lenin vi pren-
de la parola: 

• Compagni! La rivoluzione operaia 
e contadina, la cui necessity i bolsce
vichi hanno sempre sostenuto, si e 
compiura„. In Russia noi dobbiamo ora 
accingerci alia costruzione di uno Sta
to socialista proletarlo •. 

ORE 17. • II bollettino del Comitato 
militare rivoluzionario comunica che 
gli Insorti hanno occupato tutti I ponti 
e controllano il traffico. Sono stati ef-
fettuati alcuni arrest! di ufficiali ap-
partenenti ai battaglionl di assalto. 

Da tutta la citta arrivano al Comitato 
militare rivoluzionario rapporti e in-
formazioni sullo svolgersi dei combat-
timenti. 

ORE 18. - II quartiere generate del-
I'esercito si e messo in comunica-
zione per cavo diretto col Palazzo d'in
verno. 

II tenente Danilevic. ufficiale d'or-
dinanza di Kerenski, riferisce al ge
nerate Diterikhs: 

« Gli insorti hanno occupato la Ban
ca di Stato. la centrale tetefonica, Pa
lazzo Mariinski. II Preparlamento e sta
to sciolto. Verso sera I rivoluzionari 
compiono progress!. Circa un'ora fa 
un reparto di 50 uomini ha occupato 
II comando del distretto della capitale. 
il govemo ha solo gli allievi ufficiali 
e un reggimento di cosacchi. due can-
noni della scuola d'artiglieria Mikhai-
lovskoie— ». 

ORE 19/45. • II Roboci Put comunica: 
> „A! Palazzo d'inverno e stato in-

timato I'ultimatum: arrendersi entro 
10 minuti. II Palazzo e accerchiato 
da Ingenti forze di fanteria con auto
blinde e cannon!; sulla Neva si sono 
awicinati tre cacciatorpediniere. I 
cannon) della fortezza di Pietro e Pao
lo sono puntati •. 

ORE 21 CIRCA. • Uno del reparti 
misti del Comitato militare rivoluzio
nario destinati alle operazioni contro 
il Palazzo d'inverno e schierato nel 
quartiere Petrogradskaia. accanto alia 
Casa del popolo. Un membro di que-
sto reparto. Nikolai Vassilievic leru-
scev. ricorda: 

• Era In corso uno spettacolo. SI 
dava il Boris Godunov: cantava Scia-
lapin. E noi. soldati, marinai. guardie 
rosse. entravamo a turno nella sala 
per ascoltare I'opera. Alia cassa cl la-
sciavano passare senza difficolta. Si 
entrava plan piano, in punta di piedi. 
si ascoltava 5 minuti e poi si usciva. 
Certo Scialapin non sapeva di cantare 
per i combattenti delta rivoluzione 
che si preparavano a espugnare il Pa
lazzo dinvemo >. 

ORE 21. - Sono riunite le segreterie 
di tutti I gruppi del II Congresso dei 
Soviet. Alia riunione del gruppo bol
scevico Lenin parla sul programma e 
sulla composizione del govemo sovie-
tico. 

II Comitato militare rivoluzionario 
ordina al Commissario della fortezza 
di Pietro e Paolo di aprire il fuoco 
contro il Palazzo d'inverno. 

A. Tarasov-Rodionov, ufficiale del 
battaglione mitraglieri Koltovski ac-
quartierato nella fortezza. ricorda: 

« A un tratto a destra. a fianco del
la muraglia della fortezza rombd un 
cannone illuminando il cieto tenebro-
so e subito dopo sulla striscia ros-
sastra del Palazzo sembrb divampare 
un razzo gigantesco. II rombo dello 
sparo ci assordd echeggiando lonta-
no nella citta. coprendo col suo rug-
gito il crepitio deH'artiglieria e II ru-
more dei tranvai illuminati che. non-
curanti, attraversavano il ponte Trc!-
ski e ogni tanto anche il ponte Dvort-
sovoi._ ». 

ORE 21/40. • Sull'Aurora si attende 
ancora il segnate della fortezza di 
Pietro e Paolo. A. Belyscev, commis
sario dell'Aurora, racconta: 

• ~Ai I'Aurora si e awicinata una 
scialuppa. L'ufficiale di collegamento 
del Comitato militare rivoluzionario ha 
trasmesso un ordine. Alle ore 21 il 
govemo provvisorio deve arrendersi. 
Se resistera, dalla fortezza dl Pietro 
e Paolo sara aperto il fuoco. A que-
sto segnate 1'Aurora sparera a salve 
per annunciare I'inizio dell'assalto con
tro II Palazzo d'inverno. 

• Mi dirigo verso il cannone da sei 
pollici dove gli artiglieri sono gia ai 
loro posti... La tensione e sempre piu 
acuta. Sulla costa si sente sparare. 
Ma dalla fortezza non parte alcun se
gnate. Sono gia le 21.35 e il fuoco 
non si vede. 

- — II fuoco. II fuoco! — si sente 
gridare a un tratto. 

«NeH'oscurita, al di la del ponte 
si accende un fuoco rossastro. Sono 
le 21.40. lo do il comando: 

• — Pezzo di prua. fuoco! 
• Balena il lampo dello sparo e poi 

il rombo si diffonde sulla Neva, sul 
lungofiume. sulla piazza del Palazzo 
d'inverno. Tendiamo I' orecchio. In ri-
sposta alio sparo. attraverso il crepi-
tare delle mitragliatricl si ode un fra-
goroso "Urrah!". Sono I nostri che 
vanno all'assalto. lo ordino di cari-
care il cannone. questa volta non piu 
a salve... 

• Non si sente piu nessun rumore. 
• — Accendete I riflettoril 
> Verso il ponte corre un porteor-

dini che agita il berretto: 
« — Ehi. sull'Aurora! Non sparate 

piu. Siamo gia nel Palazzo. 
• Urrah! Compagni! Viva II potere 

sovietico! ». 

ORE 22v45. - Alto Smolny si e aper
to il Congresso dei Soviet dei depu-
tati operai. soldati e contadini di tut
ta la Russia. II congresso approva II 
messaggio Agli operai, si soldati e ai 
contadini!, in cui. fra l'altro e detto: 

> II Congresso dei Soviet dei de-
putati operai e soldati di tutta la 
Russia si e aperto. L'immensa mag-
gioranza dei Soviet vi e rappresenta-
ta... Forte dell'appoggio della volonta 
deH'immensa maggioranza degli ope
rai. dei soldati e del contadini. forte 
della vittoria che ha coronato I'insur
rezione degli operai e della guarni
gione di Pietrogrado. II Congresso 
prende il potere nelle sue mani. 

• II govemo provvisorio e deposto... 
• Soldati, operai, Impiegatil La sor-

te della rivoluzione e della pace oV 
mocnrtfca e nelle vostre man!! 

« Ewtva la rivoluzione!». 

ORE 23. • Ha inizio I'assalto deci-
sivo contro il Palazzo d'inverno. 

ORE 23,15. - Si combatte all'intemo 
del palazzo. Antonov Ovsejenko 
sta il govemo provvisorio a noma 
Comitato militare rivoluzionaria* 
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X 
di Alexander Blok 

L 

Cupa sera. 
Neve bianca 
La bufera 

i viandanti abbatte e sfianca. 
La bufera 

sulla terra intera! 

Turbina il vento 
i bianchi fiocchi 

e abbarbaglia gl i occhi. 
Ghiaccio, ghiaccio: 
I'uomo sui ginocchi 

casca, oh poveraccio! 

Da un muro a un portone 
una fune si tende. 
Sulla fune un telone: 

« Tutti i poteri alia Costituente! » 
Una vecchieHa non sa che vuol dire, 
ne lo potra mai capire. 

Perche tanti stracci? 
Perche quei grandi carlelli? 

Megl io fame 'asce che son nudi i 
[nostr i ragazzi, 

sono scalzi i nostri monel l i ! 
La vecchia come una gall ina 
razzola nella neve profonda. 

« Oh benedetta Madonnina, 
i bolscevichi mi m a n d a n o alia 

[tomba! » 
II vento 
ed il gelo un fol letto. 
Un borghese nel quadr lv io 
ficca il naso nel col let to. 

Capelli lunghi, mani in croce, 
un tale dice a bassa voce: 

« La Russia muore! 
Rinnegati! » 

Dev'esser certo un oratore, 
un letterato... 

Ed ecco sul nevaio 
un pope nel suo mantel lo. 
Non ti senti p iu gaio, 
r ispondimi, fratello? 

Forse ricordi sempre 
quando senza lavoro 
ti splendeva sul ventre 
il crocifisso d'oro? 

Una signora impellicciata 
verso un'amica s'e voltata: 
« Ho tanto pianto, ho pianto tanto...» 

E' sdrucciolata, 
e bam! s'e tutta spampanata! 

Gesu, 
tirami su! 
L'allegro vento, 
freddo e sferzante, 
gioca contento 
con il viandante, 
strappa i mantell i , 

porta cartelli 
sopra la gente: 

« Tutti i poteri alia Costituente!... » 
Ma reca anche parole a brandel l i : 

« ... Anche noi s'e fatfo adunanza... 
... Proprio lassu in qualche stanza... 

... Disputammo... 
deliberammo... 

Dieci per una, venti a nottata 
e la tariffa obbligata... 

... Vieni con me, compagno!... » 

Buio profondo. 
Strada deserta. 
Un vagabondo 
nella tempesta. 

II vento fischia... 
« Oh vagabondo! 

Vien qua... 
Abbracciamoci! » 

Pane! 
Chi va la? 

Via di qua! 

Cielo, cielo ne ro . 

L'odio, I'odio fiero 
bolle in cuore... 

L'odio santo, l 'odio nero... 

Sta' In guardia, 
compagno, sta' in guardia! 

ALEXANDER BLOK 
(dal poema « I Dodici ») 

QUELLA NOTTE 
ALLO SMOLNY 

di Anatolij Lunacjarskij 

ANATOUJ VASILEVIC LUNACIARSKIJ (1875 . 1933). 
Nel 1892 entr6 a far parte dell'organiziailone soclaldemo-
crallca. Dopo II 2. Congresto del POSDR i | unl al bolsce
vichi e fece parte delle redazlonl del glornall • Vpered », 
« Proletarlj» e « Novaja Zhizn». Nel 1907 rappresen>6 I 
bolscevichi al 2. Congresso Inlernazlonale che i l svolse a 
Stoccarda. Dopo la rivoluzione del 1905 organlzid, assleme 
con Bagdanov e altri « olzovisti » II gruppo c Vpered >. Nel 
1911, dopo aver abbandonato II gruppo c Vpered > fondd 
II gruppo • Prolelarjkaja literatura » (< Letteratura prole-
tarla »). Durante la prima guerra mondiale si schlerb sulle 
posizion! dell'lnternazionalismo. Dopo la rivoluzione dl feb-
bralo entro net gruppo degll • Infer-reglonall > e, succes 
sivamente, r|torn6 fra I bolscevichi. Dopo la rivoluzione 
d'Ottobre fu per dodici anni consecutivl mlnlstro della 
Istruzione popolare. Dal 1933 fu plenlpotenziario dell'URSS 
in Spagna. Brlllante oratore e pubbliclsta, profondo cono. 
scilore di storia dell'arte e della letteratura, critlco lette-
rario e drammaturgo. 

L'ingresso del lo Smolny, sede dei Soviet di Pietrogiado 

—I 

Tutto lo Smolny e illuminato 
a giorno. Una folia eccitata si 
aggira per i corridoi. La villa 
ribolle in tutte le stanze. ma il 
massimo afflusso umano e al-
l'angolo del corridoio superio 
re: lassu. nell'ultima stanza, 
e riunito il Comitato rivoluzio-
nario militare. Alcune ragazze 
completamente esauste rieseo-
no comunque a far fronte al-
1'incredibile afflusso di quelli 
che vengono a chiedere delu-
cidazioni, indicazioni, a fare 
richieste e rimostranze. 

Ovunque, in questo vortice, 
vedi volti accaldati e mani 
protese per ricevere qualche 
direttiva o mandato. Ed e pro
prio qui che vengono assegnati 
incarichi e nomine di enorme 
importanza. Si delta no su mac-
chine da scrivere che picchiet-
tano ininterrottamente, e ven
gono firmate con una matita 
sulle ginocchi a. e qualche gio-
vane compagno, felice deU'in-

carico, vola nella notte scura 
su un'auto lanciata a tutta ve
locity. NeH'ultima stanza, sen
za staccarsi dal tavolo, alcuni 
compagni inviano, come tante 
scariche elettriche. i loro or-
dini in tutte le direzioni alle 
citta insorte della Russia. 

Non posso ricordare senza 
stupore quel lavoro sbalorditi 
vo e considero l'attivita del co 
mitato rivoluzionario militare 
nelle giornate dell'Ottobre co
me una delle manifestazioni 
che dimostrano quali inesauri-
bili riserve d'energia siano 
racchiuse in un cuore rivolu
zionario e di che cosa esso sia 
capace quando viene chiama-
to dalla voce tonante della ri
voluzione. 

Nella serata il 2. Congresso 
dei Soviet si era riunito nella 
sala Bianca dello Smolny. Tra 
i convenuti c'era aria di festa 
e di solennita. C'era una gran-
de animazione e nessun segno 

di panico. anche se attorno al 
Palazzo d'Inverno si stava an-
cora combattcndo e giungeva-
no continuamente notizie estre 
mamcnte allarmanti. 

Quando dico che non c'era 
ombra di panico mi riferisco 
ai bolscevichi e alia maggio 
ran/a dei presenti al Congres
so che condividevano il loro 
punto di vista. I nervosi e fu
riosi csocialisti* di destra era-
no invece terrorizzati. 
• Quando la seduta viene final-
mente dichiarata aperta lo 
stato d'animo del Congresso si 
palesa chiaramente. I discorsi 
dei bolscevichi vengono accolti 
con tumultuoso entusiasmo. I 
valorosi marinai venuti al 
Congresso a raccontare le ve
rity sui combattimenti in cor-
so intorno al Palazzo d'Inverno 
vengono accolti calorosamente. 
Una interminabile tempesta di 
applausi accolse la tanto atte-

I sa notizia che il potere sovie-

COME LENIN 
SCRISSE 
IL DECRETO 
SULLA TERRA 

di Vladimir Bonc-Bruevic 

VLADIMIR DMITRIEVIC BONC-BRUEVIC 
(1873-1955) — Dlresse a Ginevra, negll 
anni dell'emlgrazione, la biblioteca e I'ar-
chlvio del C. C del Partito operalo social-
democratico russo. Prese parte alle rivolu-
zioni del febbralo e delKottobre 1917. Suc-
cessivamente dlresse la rivista c Sclenza 
e vita > e II Museo statale di letteratura. 
Negli ultiml anni della sua esistenza fu di-
rettora del Museo di storia delle religioni e 
dell'atelsmo delKAccademia dell* Scienze 
dell'URSS. 

Comizio d i Lenin a Mosca 

Dopo l'occupazione del Pa
lazzo d'Inverno da parte delle 
truppe rivoluzionarie. Vladi
mir Ilic Lenin, assat preoccu-
pato per la lentezza con cul 
procedevano le azioni mili-
tari, trasse un sospiro dl sol-
lievo e toltosl il trucco eom-
parve, circondato dai suoi piu 
vecchl e fidati compagni, alia 
seduta del Soviet dei depu-
tati opera! e soldati di Pie-
trogrado. 

Quando Lenin comparve 
alia tnbuna, nella sala si levo 
un uragano di applausi piu 
forte del tuono. La seduta fu 
aperta. Nuovi urrah, nuove 
acclamazioni, e una nuova 
esplosione dl esultanza... In 
questo clima ardente e tem-
pestoso si svolse quella cele-
bre seduta storica. 

Terminati i lavori anche 
noi, a notte inoltrata, ci av-
viammo verso casa mia. Ce-
nammo alia buona; pol pre-
disposi le cose in modo da 
consentire a Lenin un buon 
riposo, essendo evidentemen-
te, nonostante la sua inesau-
ribile vivacita, assai affatica-
to. Lo convinsi a mala pena 
a riposarsi nel mio letto, in 
una piccola stanza separata, 
dove c'era un calamaio e una 
piccola biblioteca. 

Mi corical nella stanza ac-
eanto au di un divano, con 

la ferma determinazione di rl* 
manere sveglio sino a quan
do non fossi stato ben certo 
che Vladimir Ilic si fosse ad-
dormentato. Per maggior sicu-
rezza chiusi le port* d'ingres-
so con catenelle, catenacci e 
facendo scattare fino in fondo 
le serrature. Tolsi la sicura 
alia pistola per essere pron
to contro tutti J tentativi pos-
sibili per catturare o ucci-
dere Lenin. Per ogni evenien-
za scrissi su un foglietto tutti 
i numeri telefonici dei com
pagni, dello Smolny. dei co-
mitati rionali del partito e 
dei smdacati onde averli su-
bito a portata di mano in 
caso di necessity. 

Vladimir Ilic ha gia spento 
la luce. Dorme? Non si sente 
nulla. Era gia appisolato e 
stavo per immergermi nel 
sonno. quando nella stanza dl 
Lenin si accese improwisa-
mente la luce. Lenin, alzatosi, 
socchiuse con cautela la por
ta e, assicuratosi che stavo 
«dormendo», si dlresse in 
punta di piedl per non sve-
gliare nessuno verso la sen-
vania, scoprl il calamaio e si 
immerse nel lavoro, sparpa-
gliando alcune carte. Scriveva, 
sottolineava, tomava a scri
vere. Incomlnciava ad albeg 
glare quando Lenin spense la 
luce e ai corico addormen-

tandosi. 
Al mattino, verso 1'ora di 

alzarsi, awertii tutti quelli di 
casa che facessero piano, per
che Lenin aveva lavorato tut
ta la notte ed era sicura-
mente molto stanco. Improv-
visamente, quando nessuno se 
raspettava. Lenin comparve 
del tutto vestito, pieno di 
energia. fresco, di buon umo-
re. — Salute a tutti voi nel-
primo giorno della rivolu
zione socialista — disse. Sul 
suo viso non si notava alcun 
segno di stanchezza. propno 
come se avesse dormito lun-
gamente. mentre in realta si 
era riposato per non piu di 
tre ore. dopo una tremenda 
glomata di venti ore di la
voro consecutive Al momen-
to del the si affaccio Na-
diedzda Konst&ntinovna che 
aveva pemottato da noi. In 
quel momento Vladimir Ilic 
trasse di tasca dei foghetti 
scritti in modo accurato e ci 
lesse il suo famoso • Decreto 
sulla terra ». 

— Ora dobbtamo proclamar-
lo, pubblicarto, diffonderlo 
if piu largamente possibile 
Dopo di che si provassero 
a tentare di annullarlo. 
Scherziamo? Nessun potere 
potrebbe togliere questo de
creto ai contadini e resti-
tuire la terra ai proprietari 
fondicri. Quuta t la piu 

grande conquista della no- \ 
stra rivoluzione d'Ottobre. La 
rivoluzione agraria sara com-
piuta e sancita oggi stesso. 

Quando qualcuno fece nota-
re che nelle campagne ct sa-
rebbero stati ancora disordini 
e lotte, Lenin rispose che era-
no cose di secondaria impor
tanza che si sarebbero prima 
o poi sistemate, purche il De
creto sulla terra fosse stato 
capito nella sua sostanza dalla 
base. Poi entro net dettagh del 
decreto, affermando che i con
tadini lo avrebbero senz'altro 
accolto perche aveva posto alia 
sua base le istanze dei conta
dini ai loro deputati; istanze 
che erano rispecchiate nelle 
rivendicazioni general! che 
questi avevano posto al con
gresso dei Soviet. 

— B dire che queste riven-
dicazumi erano state paste dot 
soaaltstt rtvoluzionan. Diran-
no che abbiamo copiato da 
loro — disse qualcuno. 

Vladimir Ilic sorrise. 
— Lo affermino pure, tanto 

t contadini sanno bentssimo 
che noi appoggeremo sem
pre le loro gtuste rivendi
cazioni. Noi dobbtamo anda 
re in massa dai contadini. 
incontro alia loro vita e al
le loro rivendicazionL Se de-
gli sciocchi rideranno, rida-
no pure. Non cederemo mai 
il monopolio dei contadini ai 

socialisti ritoluzionari. Noi 
stamo il principale partito 
di governo e if problema dei 
contadini, accanto a quello 
della dittatura del proletaria-
to, e il piii importante. Og
gi, questa sera al piii tardi, 
il decreto sulla terra dovra 
essere proclamato dal Con
gresso. 

Si decise di farlo battere a 
macchina e di farlo pubblica-
re sulla stampa del giomo 
successive. Lenin propose di 
dichiarare obbligatona la pub-
blicazione del Decreto su tut
ta la stampa della catena go-
vemativa. Si decise anche di 
pubblicare il Decreto sulla ter
ra in un opuscoletto e di far-
ne tirare 50 nula copie, da 
distnbuire tra tutti i soldati 
che tornavano a casa nelle 
campagne. Con questo siste-
ma si poteva penetrare piii 
rapidamente in profondita tra 
le masse contadine. 

Usciti di casa ci awiammo 
rapidamente alio Smolny. Do
po un tratto a pled! prendem 
mo un tram. Vladimir Ilic 
Lenin, vedendo che per le 
strade regnava un ordine per-
fetto, era raggiante. Attese 
con impazienza la sera. Dopo 
che il 2.o Congresso del so 
viet di tutta la Russia ebbe 
approvato il Decreto sulla pa 
ce Lenin sail sulla tnbuna e 
lesse il Decreto sulla terra, 

tico era finalmente penetrato 
nel Palazzo d'Inverno e che i 
ministri-capitalisti erano stati 
arrestati. Subito dopo il men-
scevico tenente Kucin, che in 
quell'epoca ricopriva una ca-
rica importante nell'organizza-
zione dell'esercito, sali alia tri-
buna, minacciando di portare 
immediatamente a Pictrogrado 
i soldati del suo fronte. Lesse 
delle risoluzioni contro il pote
re sovietico a nome della I 
Armata. della II, III e cosi via 
sino alia XII e termino con 
dirette minacce verso Pietro-
grado che aveva osato affron-
tare c una simile avventura >. 

Non intimori nessuno. Anche 
la dichiarazione che tutto il 
mare contadino si sarebbe 
aperto davanti a noi non fece 
nessuna impressione. 

Vladimir Ilic Lenin si sente 
come un pesce nell'acqua: e 
allegro, lavora instancabilmen-
te e ha gia fatto in tempo a 

scrivere in qualclie angoletto 
quei decreti sul nuovo potere 
che un giorno diventcranno — 
ora lo sappiamo — famose pa-
gine della storia del nostro 
socolo. 

Voglio ancora ricordare. in 
queste fuggevoli note, come 
vennero nominati per la pri 
ma volta i membri del Consi-
glio dei Commissar! del popo 
lo. Ci trovavarno in una stan 
zetta dello Smolny. Le scdie 
erano ingombre di cappotti e 
Ijerretti e c'era una gran ressa 
attorno a un tavolo illuminato. 
Sceglievamo i dirigenti della 
nuova Russia. Mi pareva che 
la seelta fosse spesso casuale, 
temevo continuamente che vi 
fosse troppo distacco tra i gi-
ganteschi compiti e gli uomini 
scelti che ben conoscevo e ri-
tenevo impreparati. Lenin. 
con un gesto della mano mi 
invito a desistere dalle mie 
obiezioni, e nello stesso tem-

jxi. sorridendo, disse: 
— Ora abbiamo bisognn di 

avere dei responsabili a tutti 
pli incarichi Poi vedrcmn Se 
risulteratmo non ulonei sapre 
mn cambmrli 

Come aveva ragione! Alcuni 
furono natiir.ilinente sostituiti. 
altri restarnno ai loro [v>sti 
Quanti furono quelli che af 
frontarono con timore i com 
piti afTidatigli e poi dimnstra 
ronn di essere all'altczza della 
situazione! Ad altn ancora — 
e non solo tra gli spettatori 
ma anche tra gli artefici della 
rivoluzione — di fronte alia 
grandio-iita delle prospettive e 
alle dillicolta che sembravano 
insupernbili. vennero le \erti-
gmi. I/emn curava l'esecuzio 
ne delle ini/iativc e le affron 
tava con slupendo equilibno. 
come un pilota di consumata 
espenenza a I timone di una 
gigantesca n«i\o tr.msocea 
nica. . . - ; .• 

che venne approvato all'unanl-
mita fra 1'entusiasmo del Con
gresso. Non appena approva
to lo feci pervenire alle re-
dazioni di tutti i giornali e 
mi preoccupai di trasmetierio 
anche in alt re citta via posta o 
per telegrafo. I nostri giorna
li 1'avevano composto preven 
tivamente. e milioni di perso 
ne poterono cosi leggerlo nel
le prime ore del mattmo. I 
lavoratori e !e popolazioni lo 
accolsero con grande entusia
smo. La borghesia menava 
scandalo sui suoi giornali. Ma 
chi gli badava? Lenin era 
esultante. 

— Questo solo fatto — dis
se — lascera un segno nella 
storia per un numero infi
nite di anni. 

L'epoca della costruzione ri-
voluzionaria era inizlata nel 
migliore dei modi. Lenin con-
tinub ancora ad interessarsi 
del decreto sulla terra per lun-
go tempo. Voleva sapere quan-
te cople ne erano state dif
fuse tra i soldati e 1 contadini. 
Gli opuscoletu del decreto fu 
rono ristampati piii volte e dif-
fusi non solo nelle grandi cit
ta, ma anche nei distretti piii 
remoti della Russia. 

II Decreto sulla terra fu ra
pidamente noto ovunque. Pro-
babilmente nessuna altra no
stra Iegge fu tanto popolare 
come questa sulla terra. 

IL PARTITO 
di Vladimir Majakowsky 

Da noi 
1 le parole, — 
1 anche le p iu significative — 

diventano abitudine, 
1 invecchiano come i vestit i . 
1 Vogl io 

obbl igare a splendere di n u o ; o 
1 la stupenda parola 

1 « PARTITO » 

Un uomo sclo 
1 A chi e necessario?! 
| La voce di un'unita 

e p iu sottile di uno strido. 

1 Chi la ascoltera? 
i Forse la moglie! 

' (E cio solo 
1 se non sono in negozio, 
• ma nel l ' in t imi ta) . 

1 11 Partito 
1 e un uragano 
• denso di voci 
1 deboli e sotti l i . 
1 E' lui che fa 

crollare 
1 le fortificazior.i del nemico 
1 come cartapesta 

sotto le cannonate 

1 del le batterie. 

| Sciagura sul l 'uomo, 
quando e solo! 

1 Sciagura su chi e sole 
1 Uno solo non e gi_e.'r.ero. 

Ogn i forte 
1 e suo padrone, 
I ed anche i debol i , 

se sono in due. 

1 Ma se, 
• dentro il Partito 
• si uniscono i debol i , 

1 arrendifi o nemico, 
• cadi e 

1 muor i ! 
1 II Partito 

. h una mano con mi l ioni d i di ta, 
1 stretta 

in un solo 

minaccioso pugno. 
L'unita e niente, 

un'unita e zero, 

un solo uomo 
anche se vale • r

j 

non alzera 
una semplice 

trave, 
ne tanto meno 

una casa di c.r.q^e pian'. 

II Partito 

e mil ioni di spa!'c-r 

strette 
le une alle alfre 

Porteremo al cielo 

le costruzioni 
del Partito 

reggendo 

e sollevando ins-erre. 
II Partito 

e la spina dorsa'e del'a cias^e 
operaia. 

II Partito 

e r immcrtai i ta della nostra opera. 
II Partito 

e Tunica cosa che non tradisce. 

Oggi sono un povero commesso, 
ma domani 

io cancello i regni dd!!a carta! 

Cervello della ciasse, 
fatica della ciasse, 

forza della ciasse. 
gloria della ciasse — 

ecco cos'e il Partito. 
I! Partifo e Lenin 

scno frafell i gemell i , — 
chi va'e d i piu 

per la madre storia? 

Noi diciamo, Lenin, 
intendiamo 

il Partito. 

Noi diciamo il Partito, 
intendiamo Lenin. 

VLADIMIR MAJAKOWSKY 
(dal poema « Lenin ») 
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' ' 5 URSS: cinque istantanee dei cinque decenni 
LA RIVOLUZIONE RUSSA del '17 

era una rivoluzione socialista. 
Socialist! erano stati i suoi obiet-
tivi. Errore, avevano commentato i 
< pedanti »: la Russia non 6 matura 
per il sociaiismo. Se le condizioni 
non ci sono, le creeremo noi — 
aveva ribattuto Lenin — una volta 
che il potere sara nelle mani de-
gli operai e dei contadini. n dram 
ma vero era che le condizioni per 
il sociaiismo davvero non esiste-
vano in Russia. Non esisteva nem-
meno quella che poteva riassumerle 
tutte: l'industria moderna. Ve ne 
erano solo alcune isolette disperse 
in uri mare di arretratezza tecnica. 
Fra i grandi paesi, la Russia era 
rimasta agricola. Ma che sociaiismo 
pu6 mai esservi, senza industria? 
Alia fine della guerra civile anche 
quel no" di fabbriche che gia esi-
stevano si erano fermate. Eppure, 
Lenin lanciava la sua celebre for
mula: il sociaiismo e il potere dei 
soviet piu 1'elettrificazione di tutta 
la Russia. Elettriflcazione signified 
va portare dappertutto le tecniche 
piu moderne. « Utopia > commenta-

I « GALLI ROSSI» — come si 
chiamavano gli incendi delle di 

more signorili — segnarono tra 
Testate e l'autunno del "17 il ful 
mineo diffondersi della rivolta con 
tadina nelle campagne russe. Essa 
fu una componente essenziale della 
rivoluzione. Cio che la distinse da 
una « jacquerie >. cioe da una guer 
ra di villaggi destinata al falli 
mento, fu proprio il suo confluire 
sotto la guida e le parole d'ordme 
dell'insurrezione operaia. II primo 
atto dei soviet consistette nel sod 
disfare le principali rivendicazioni 
contadine: la pace e la terra. Con 
un esempio, che e rimasto unico nel 
mondo. la terra fu dapprima nazio 
nalizzata, quindi divisa fra i con 
tadini, cosi come si andava deci 
dendo nei villaggi stessi. La con 
quista della terra fu cid che indus 
se anche i contadini, pur perche 
stremati dalla guerra e restii. a 
battersi. allcati degli operai. contro 

La costruztone del c Turkslb», cio* della grande ferrovla che doveva unlre la Siberia alle 
terre dell'Asia centrale, che allora venlvano ancora Incluse nella comune denomlnazlone dl 
Turkestan, fu una delle prime Imprese che aprlrono la strada alia industrializzazlone del 
paese e, In partlcolare, del suoi enormi spazi oriental!. 

NEGLI ANNI «trenta» a Mosca 
— come in tutte le altre citta 

dell' URSS — e'era ben poco da 
mangiare. Ma non mancavano i li 
bri. A Mosca le prime automobili 
per i privati sono state messe in 
vendita soltanto nel 19-49; ma in quel 
I'anno erano gia in funzione i labo 
ratori da cui sarebbero uscite ben 
presto le cosmonavi e i loro razzi 
vettori. La poverta dei vestiti di 
donne e uominj e rimasta a lungo 
spartana; ma le biblioteche pub 
bliche crescevano a vista d'occhio 

La vecchia Russia era un paese 
non certo povero di ingegni. Ma 
quelli che si manifestavano face 
vano spicco su uno sfondo che era 
uniformemente squallido: di analfa 
betismo. di incoltura, di semibarba-

va uno dei primi scrittori di fanta-
scienza, l'inglese Wells. 

Effettivamente, tutto mancava per 
una industrializzazlone rapida. Non 
v'erano solide basi da cui partire. 
Non v'erano crediti estcrni, perche 
il paese eca isolato. Ne vi erano 
fonti di accumulazione coloniali. 
Come industrializzare, quindi? Con 
la rivoluzione si era affermata la 
idea di un piano economico che 
valorizzasse e coordinasse tutte le 
risorse del paese. Ma come piani 
flcare? Le piu accese discussioni tra 
le diverse frazioni bolsceviche e tra 
i loro protagonisti — Stalin e Bu 
charin contro Trozki e Zinoviev. 
poi Stalin contro Bucharin — eb 
bero proprio in questo punto uno 
dei temi piu gravi di scontro. II 
primo piano quinquennale fu av-
viato, dopo la faticosa ricostruzione 
della NEP. nel 1928. 

Fu il « secondo giorno della crea 
zione >, come lo definl Ehrenburg. 
Una difficile corsa contro il tempo 
Nelle steppe nascevano nuove nc 
ciaierie. II corso del Dnjepr veniva 
sbarrato da una centrale elettrica. 

i c bianchi •> per il potere dei soviet 
Eppure le campagne dovevano 

egualmente porre ai bolscevichi il 
compito piu arduo della loro nvo 
luzione. Proprio nelle campagne. il 
paese non poteva restare infatti cosi 
come era uscito dalla Rivoluzione e 
dalla guerra civile. Intanto. come 
prima cosa. 1' URSS non poteva re 
stare un paese contadino: un paese 
cioe dove tre persone su quattro 
lavoravano la terra, con mezzi ar 
retrati. spesso su appezzamenti cosi 
minuscoli e cosi parcellati, che non 
bastavano neppure ad alimentare la 
famiglia del contadino. Non solo. 
infatti, questo non era sociaiismo: 
ma non aveva nulla a che vedere 
nemmeno con un modo di produzio 
ne modemo. In pratica. esso con 
dannava la Russia ad una eterna 
arretratezza. 

Quale poteva essere la soluzione? 
Le cooperative, aveva risposto Le
nin. Ma per fare le cooperative ci 

rie asiatica. La scuola, la scuola 
per tutti. anche per gli adulti. fu 
per anni il principale simbolo della 
nuova societa. che dalle altre poten 
7C poteva distinguersi allora forse 
soltanto per questo 

Se « governare e scegliere » — co 
me in Francia dice chiunque appe 
na debba senvere di politica — eb 
bene la prima scelta del potere so 
vietico e stata l'istruzione. StucUa 
vano i contadini che costruivano le 
nuove fabbriche. Gli ingegneri che 
le avrebbero dirette uscivano dalle 
rabfak, dalle < facolta operaie >. La 
« scuola serale », questa tradizione 
nata nella vecchia societa per la 
dura conquista di un'emancipazione 
industriale. divenne istituzione pub 
blica, di Stato. L'istruzione diven-

che oggi sembra quasi piccola, ma 
allora appariva gigantesca. essendo 
la piu grande d'Europa. II paese 
stringeva la cinghia. Tutti i mezzi 
disponibili erano stati gettati nella 
industrializzazione. Un mondo, alio 
ra parahzzato dalla crisi economica 
degli anni '30. osservava, tra Tin-
credulo e lo sconcertato. questa feb-
brile attivita. 

Industrializzare non significava 
solo creare nuove imprese metal-
lurgiche o meccaniche, chimiche o 
elettriche. Significava portare la ci-
miniera o il traliccio ad alta ten-
sione in zone dove non si era mai 
udito rumore di macchine. L" URSS 
creava in Oriente. tra gli Urali e 
la Siberia occidentale. una sua se-
conda base metallurgica. Significava 
dare una mentalita operaia a masse 
di contadini incolti. Fu l'epoca dello 
c stachanovismo >. La tecnica di 
venne la passione nazionale. I per 
sonaggi mitici del momento, equi 
valenti ai cosmonauti di oggi. fu-
rono C'kalov e Gromov, trasvola-

\oleva tempo: non si cambia in 
qualche anno una secolare psicclo 
gia contadina E ci volevano anche 
le macchine, se non altro per con 
vincere il contadino che il suo la 
voro, se fatto in comune. sarebbe 
stato meno faticoso e piu redditi?io 
Ma le macchine non e'erano. Infine. 
bisognava convincere il contadino. 
specie se giovane, a lasciare il vil 
laggio per l'industria appena na 
scente: oppure, se restava nel pae
se, ad alimentare chi viveva nelle 
citta e costruiva 1'industria. 

II nodo fu tagliato con un colpo 
di spada: la costituzione, accelerata 
e spesso forzata, dei colcos nel vol-
gere di pochi anni. Fu una c rivolu
zione dall'alto». Fin dove giusta? 
Fin dove sbagliata? Oggi ancora se 
ne discute. La necessita cui essa n 
spondeva era obicttiva. inevitabile, 
imperiosa. II modo come le fu ri 
sposto fu drammatico. Molti dei piii 

ne obbligatoria anche per popola-
zioni che non solo non sapevano ne 
leggere ne scrivere, ma non aveva
no nemmeno una grafia, pur aven 
do una lingua. 

Tipica fu la scelta dell'istruzione 
perche ne presupponeva altre. Ad 
esempio. presupponeva I'eguaglian 
za delle nazioni. Che si istruisse U 
mugik russo o il minatore del Don
bass era gia una rivoluzione: ma 
che lo facesse la bambina musul-
mana di Buchara o delle oasi del
l'Asia centrale, destinata qualche 
anno prima a portare il velo sul 
viso, era una doppia rivoluzione. 
Nella enorme macchia dell'ignoran-
za che ddagava per il paese, le 
nazioni non russe — che pure costi-

tori del Polo Nord su aerei sovietici. 
A durissimo prezzo, un'industria 

fu creata e fu ricostituita una classe 
operaia. Quando la guerra comin-
cid. 1' URSS poteva gia essere anno-
verata fra le potenze industriali. In 
poco piu di dieci anni il paese aveva 
ottenuto una profonda trasforma-
zione. L'industria degli Urali salva-
va i sovietici nell'ora piu tragica, 
fornendo a tutti le arm! per combat-
tere. Hitler aveva sottovalutato la 
forza economica dell' URSS: fu uno 
dei suoi piu gravi errori di calcolo 

II livcllo raggiunto dall' URSS al 
momento della guerra, per quanto 
elevato. era tuttavia poca cosa se 
contrapposto a quello dell'Occidente 
piu industrializzato. che in quegli 
anni si coali/zava contro 1' URSS. 
Lo sforzo di industrializzazione do 
veva continuare: nel '45 la produ-
zione industriale sovietica era sette 
volte quella del '13; oggi lo 6 sct-
tanta volte, cioe dieci volte piu del 
1945. Solo neH'ultimo decennio l'in-
dustrializzazione ha potuto dirsi ul
timata. Cominciava una nuova fase 
nella vita del paese. 

gravi problemi e delle tensioni piu 
acute che si sono poi manifestate 
nella societa sovietica sono scatu 
riti da quel passo decisivo. 

Ûn punto tuttavia e assodato. La 
terra nei colcos e rimasta c ai con 
tadini >. E' vero che in passato 
quelle aziende si sono spesso con 
fuse, per il loro funzionamento. con 
quelle che appartenevano alio Stato 
Ma quando. per ovviare al ritardo 
in cui era caduta I'agricoltura, si e 
fatto ricorso a nuove forme di in 
centivi per i contadini, si e tornati 
anche a forme di autonomia e di 
funzionamento < autogestito > che 
sono tipiche proprio delle coopera
tive. Va aggiunto che nel frattempo 
esse erano diventate qualcosa di 
ben diverso dalle vecchie imprese 
di 30 40 anni fa, quando insieme 
erano stati messi solo i cavalli. poi-
che si erano trasformate in aziende 
moderne, elettnficate e motonzzate. 

tuivano allora come oggi circa meta 
della popolazione — avevano il po-
sto piu cospicuo. Ne la proclama 
zione del diritto all'eguaglianza 
avrebbe potuto diventare consisten 
te. senza I'accesso alia cultura pro
prio di quelle popolazioni. 

La liquidazione dell'analfabetismo 
fu una delle prime conquiste della 
Russia sovietica. Oggi Y URSS e uno 
dei paesi che hanno un piu alto 
grado di istruzione. La cultura e 
diventata patrimonio delle masse. 
che hanno invaso scuole, musei, 
biblioteche. Ma proprio per questo 
e diventato cosi acuto e urgente 
anche il problema di una piu com-
pleta liberta della cultura. 

Fu detto il 

secondo giorno 

della creazione 

Dalla conquista 
della terra 
ai « colcos » 

Di tutto si fa 
a meno, non 
delle scuole 

Stalingrado 

Berlino: 

vittoria! 

Cosi si arrivo 
alia condanna 
del «culto» 

0 0 GIUGNO 1941. II grano e maturo 
^ ^ nel Kuban, ma non in Ucraina. 
Scatta in quel giorno il piano Barba-
rossa. La piu potente macchina bel 
lica che la storia abbia conosciuto 
infrange le frontiere sovietiche. Per 
1'URSS a 24 anni dalla rivoluzione 
scocca I'ora tremenda della verita. 
Nel momento in cui attacca l'URSS 
Hitler non pensa solo a garantire, con 
la sua vittoria in guerra. il suo pia
no di dominazione mondiale. ma an 
che a riaprire la partita, che ven 
t'anni prima rimperialismo mondiale 
aveva dovuto chiudere in perdita. e 
a liquidare cosi il regime sovietico. 
1 suoi ordini non lasciano scampo: 
Mosca e Leningrado devono essere 
cancellate dalla faccia della terra, i 
russi e gli ucraini decimati e ridotti 
a schiavi della nazione tedesca. 

Le prime fasi della guerra sem 
brano dare ragione al dittatore nazi 
sta. Le sue annate penetrano pro-
fondamente in territorio sovietico. 
Dopo essersi attesa per anni questo 
attacco, l'URSS e colta di sorpresa 
Una serie di errate valutazioni stali 
niane hanno menomato la prepara-
zione del paese. Eppure. via via che 
precede in territorio sovietico. I'eser 
cito hitleriano incontra una crescente. 
anche se sfortunata, resistenza. Nei 
giomi in cui gia pregusta il suo trion-

SE LA STORIA della Russia post-
rivoluzionaria va divisa in perio-

di. uno di questa dovra cominciare 
con quel giorno del febbraio 1956 in 
cui si riunl a Mosca fl XX Congresso 
dei comunisti sovietici. La guerra era 
finita da died anni. Stalin era morto 
da tre. U paese cominciava a sen 
tirsi sicuro. Aveva curato le sue fe 
rite. Si era dato i mezzi per resistere 
alia minaccia di un nuovo attacco 
che non si era mai del tutto allonta 
nato dal suo capo. Aveva triplicato 
la sua produzione industriale del '40. 
quella con cui aveva affrontato Hitler. 
Si trovava al centro di un sistema di 
paesi amid, perche sodalisti. Ma fl 
suo prestigio andava crescendo nel 
mondo anche al di la di quella cer 
chia di Stati. 

Fu in quel momento che il congres 
so si riunl. L'awenimento fu impor 
tante sotto molti aspetti. Quello che 
di tutti doveva essere fl piu dram 
matico fu comunque costituito dalla 
denuncia del «culto> di Stalin: de-
nuncia spietata che apriva un conto 
nuovo col periodo da cui il paese era 
appena ustito. Quel conto ancora 
oggi non e stato chiuso. La discus-
sione aperta allora at e via via allar-
gata nel mondo: essa portava in real-

fo. Hitler logora in realta le sue mi-
gliori truppe. Sara fermato e respinto 
proprio quando si credera arrivato 
al traguardo, davanti a Mosca e a 
Leningrado. 

Ma dovra passare ancora un anno 
prima che la guerra arrivi alia sua 
vera svolta. Un anno voleva dire una 
somma infinita di lutti e di soffe-
renze atroci. Nelle citta fredde sono 
rimaste a lavorare le dorme e i ra 
gazzd. Si mangia appena il minimo 
indispensabile. L'industria e stata in 
gran parte evacuata. sotto i colpi del 
nemico. al di la degli Urali. II nu 
mero delle vittime e subito altdssi-
mo. Nelle zone occupate esso cresce 
con i massacri e le deportazioni. Si 
ricostituiscono a fatica le divisioni 
perdute. Tutti gli Stati maggiori del 
mondo sono convinti che l'URSS sia 
spacdata. Nessuno. nemmeno tra i 
piu ottimisti. ha saputo calcolare fino 
in fondo di quali risorse umane. pri 
ma ancora che tecniche. fosse capace 
il paese usdto dalla rivoluzione. 

Stalingrado. Prima la resistenza 
fra un mucchio di case in rovina. 
Poi la controf fensiva e la vittoria che 
cambia il corso della guerra. Dalla 
rivoluzione di Ottobre nessun'altra 
data ha avuto altrettanto peso nella 
storia degli uomini. Da quel mo
mento Hitler e condannato. La coali-

ta sull'esperienza storica del sodali-
smo. un'esperienza che allora non 
aveva ancora compiuto il suo quarto 
decennio. 

La denunda fu un grande atto di 
coraggio. Esso gettava un fascio di 
luce cruda su awemmenti ancora pre 
senti nella coscienza. prima ancora 
che nella memoria. dei piu. aweni 
menti cbe comprendevano alcuni dei 
momenti piu alti della storia del 
T URSS e del mondo. dalla difficile 
industrializzazione del paese alia vit 
toria sul nazismo. H XX Congresso 
ricordava con asprezza ai sovietici 
non tanto i sacrifid. con cui essi 
avevano pagato le loro conquiste — 
cbe quest! sacrifkn nel loro valore 
piu generate tutti li conoscevano — 
quanto uno, in particolare. di quei 
sacrifid. quello per cui essi avevano 
accettato gravi limitaziorri dd loro 
diritti democratid Non solo. II XX 
Congresso poneva I'accento sugli er 
rori. sulle colpe. sui crimini che 
cid aveva reso possibile: in questo 
modo erigeva un ostacolo contro il 
loro possibile ripetersi, richiamando 
l'attenzione sulle liberta politiche 
come su una componente essenziale 
del sociaiismo, 

Cbe quella denunda fosse pronun-

zione antifascists si rafforza contro 
di lui. Le sue truppe sul fronte onen 
tale conoscono sconfitta dopo scon 
fitta. I general prussiani, che di ge-
nerazione in generazione si sono in-
segnati l'arte della guerra, ripiegano 
davanti a comandanti. figli di con 
tadini. che hanno appena imparato a 
combattere sul serio. 

Battaglia di Kursk, sblocco di Le
ningrado, offensive del Don e del 
Dnjepr, campagna di Bielorussia. poi 
liberazione della Polonia, della Ro 
mania, della Cecoslovacchia. del-
1'Austria: ecco i successivi colpi che 
demoliscono la potenza hitleriana. in 
gran parte prima ancora che inter-
vengano. col «secondo fronte», le 
annate americane e inglesi. La con
quista di Berlino e il coronamento 
della guerra vittoriosa. La bandiera 
rossa sta sulla Cancelleria tedesca 

L'URSS ha pagato la vittoria con 
venti milioni di morti. Non e'e fami 
glia che non sia stata col pita. Le 
rovine si succedono la dove prima 
e'erano dtta e villaggi. in territori 
che sono stati percorsi dalla guerra. 
n trauma sara lungo per le popola
zioni sovietiche. Ma da quel giorno 
l'URSS sara una grande potenza e il 
sociaiismo avra fatto un progresso 
decisivo nell'evoluzione del mondo 

data (pur con tutti i suoi limiti di 
semplice denunda, poiche non era 
accompagnata da un'analisi appro 
fondita del passato) era una prova 
della capadta di rinnovamento e del 
la vitaLita della sodeta sovietica e-
delle sue forze dirigenti. alimentati 
dallo stesso altissimo livello di svi 
luppo che il paese aveva raggiuntt 
nei campi piii diversi. 

Da allora una fase realmente nuo 
va. oggi ancora in corso. si e apert.. 
nella sodeta sovietica. E' una fast 
in cui problemi. prima non cono 
sduti o conosduti solo in parte. s> 
sono affacdati con prepotenza nellr 
vita del paese. Se ne e variamentt 
sperimentata la soluzione negli anni 
che sono trascorsi dal XX Congresso 
Non sempre la si e trovata. Ma essi 
costituiscono ancora oggi tutto il tes 
suto della vita politica sovietica 
Dalla riforma economica alia mag 
giore attenzione che Mnalmente si DUO 
dare aU'espansione dei consumi. dai 
dibattiti sulla liberta della cultura 
alle discussion] sulla democrazia dei 
soviet, si tratta sempre di un'evolu 
tkne cbe — con le ripercussioni che 
essa ha avuto anche fuori dell' URSS 
— ba la sua data di inizio in quel 
Congresso del '56. 

L* RIVOLUZIONE D'OTTOBRE ^ 
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Viaggio 
nell'Oriente 
sovietico da 
cui comincio 
la riscossa 
del mondo 
coloniale 

Due Immagl 
nl dell* Ira- h V 

j f ormazlone 
de l l 'Or lente 
siberiano: la 
votazlone per 
I' elezlone di 
un soviet dl 
v I 11 a g g I o 
(1926) e la 
consegna del 
grano In un 
colcos (1931) 

•mm 

Sviluppi della cultura 
e deM'economia nelle 
terre, kazake e kirghi-
se, che erano le piu 
arretrate dell' impero 
zarista - Un confronto 
istruttivo con i paesi 
vicini - Attraverso que-
sti spazi asiatici, in 
continuo rinnovamen-
to si comprende an-
che quel che e cam-
biato nel paese dal-
I * epoca di S ta l in 

QUESTS LE CONQUISTEDI CIVIL TA 
NELL URSS AL DI LA DEGLIURALI 

MOSCA, (Dl ritorno 
tlall'Asia centrule) 

« Via non capitalistica ». si 
dice: « dal feudalesimo al so-
cialismo senza conoscere il ca-
pitalismo ». E' su questa stra-
da che camminano oggi nu-
merosi popoli in Asia, in Afri
ca. Pagine drummatiche, con-
traddittorie. delta nostra sto-
ria contemporanea, che sono 
nate qui nell'Asia centrate so 
vietica cinquant'annl or sono 
A qualche ccnttnalo dl chilo 
metri da Dttsclambf. Frunze, 
Taskent, c'd V Afganistan 
Sull'atlante Garzantt teggia-
mo: a Circa la meta della 
popolazione afgana conduce 
mi'esistema seminomade e 
nomade... L'Afganistan e un 

SPAZIO E SOCIALISMO 
E' questa a Mosca la c foto dcll'anno >. Essa ha 
vinto il primo premio nel concorso federate. Lo 
obiettivo di Valentin Lebedjev, che ne e I'autore, 

ha colto un missile spaziale aH'uscita dalla colt re di nubi sullo sfondo del sole. Straordinarla 
come prodexza tecnica, essa e anche un'immagine simbolica, in quanto riflesso di una delle 
tante imprese sovietiche che costellano la conquista del cosmo. La scalata alle stelle e comin-
ciata proprio nell'URSS. da un cosmodromo delle steppe kasahe, nel 40. annhrersario della Rivolu-
zione d'Ottobre. Oggi, nel 50. annlversario la cersa spaiiale vede tempre — • detta del tecnicl 
di tutti I paesi — la sciema sovietica al primo posto. Che I'URSS abbia conquistato dieci anni 
fa questo primato e che lo conservl tuttora rest* una delle festimonianze piu sintetiche e, 
quindi, piu eloquenti della trasformazione profonda che la Rivoluiione e tutto lo sforzo di costru-
zione successivo hanno realizzato nel paese. Questo infatti. cosi come era mezzo secolo fa , 
non avrebbe neppure potuto pensare a un'impresa simile. La creazione di una poderosa industria, 
la diffusion* vastissima della cultura, II reclutamtnto estremamente democratico — anzi, il 
piu democratico — degli specialist! • del dirigenti, I'orlentamente pianificato deM'economia, le 
•celte compiute sempre in nome dell'interesse collettivo avevane reso possibili I successi sovie. 
tlci. Dal primo c sputnik > al volo dl Gagarin, dal prime alluneggio alia discesa su Venere, 
•vest! confermavano, d'altro canto, come egnl progresto di civllta nel nostro secolo si identiflchi 
•at socialism* 

paese dl ttvello economico-so-
date estremamente basso... 
All'agricoltura sono legate le 
poche Industrie prevalente-
mente di carattere semiarti-
gianale. Non esistono ferro-
vie...». Cosi e oggi VAfgani
stan e cosi — o anche molto 
peggio — erano cinquant'anni 
fa le colonle asiutiche dello 
zar di tutte le Russie. 

Se fosse nato al di Id del 
confine, Kaim Otorbaiev, che 
ora ci parla della storia della 
sua terra, sarebbe forse an 
cora un guardiano di pecore 
Ma a Frunze e direntato eco 
nomista ed oggi e una dei di 
rigenti deliAccademia delle 
Scienze kirghisa. «Nel 1918 
— dice — non avevumo nep
pure Valfabelo. II primo rac-
conto della nostra letteratura 
e stato pubblicato quando in 
occidente iniziava il discorso 
sulla "crisi del romanzo". I no-
stri " professori " si cimenta-
vano sulla tavola pitagorica 
quando a Parigi, Vienna, New 
York nasceva la teoria del 
quanti. Solo nel 1932 e sorto 
a Frunze il primo istituto pe-
dagogico. Segul nel '40 un isti
tuto scientifico per i proble-
mi dell'allevamento; nel '43 si 
costitul la filiate kirghisa del-
VAccademia delle Scienze, nel 
'54 VAccademia cosi com'e oggi. 
Ma questa e storia di ieri. 
Oggi iAccademia ha tre se-
zioni: fisico-matematica; chi-
mica e biochimica; scienze so-
ciali. Abbiamo venttquattro 
accademici, venticinque sod 
corrispondenti, 1.900 ricercato-
ri, cinquanta istituti scienti-
fici con quattromila collabo
rator 

Gli scienziati 
di Frunze 

Che cosa facciamo? Ecco 
qualche esempio. L'istituto di 
automazione studia i processi 
di meccanizzazione dei siste-
mi di irrigazione: abbiamo 
cosi progettato impianti auto-
matici che funzionano senza 
energia elettrica, sfruttando 
la sola pressione dell'acqua. 
Ci sono oggi in Kirghizia no-
vemila chilometri di canali 
irrigui. Per questo abbiamo 
una agricoltura moderna. La 
RAU e I'India hanno acqulsta-
to i nostri brevetti. L'istituto 
fisico-matematico si occupa 
dello studio degli integrali. Re 
cenlemente presso questo isti
tuto e stato risolto con suc-
cesso un problema partlco-
larmente difficile: quello del
la diffusione delle onde radio 
e TV in condizioni di alta 
montagna. Tenete conto, per 
capire I'importanza pratica di 
questl studi, che meta del ter-
ritorio della Kirghisia e sui 
duemila metri. A. N. Ananiev 
che si e occupato del pro
blema na ideato un sistema 
di ritrasmettitori di nuovo ti-
po che latorano tutti sui quat
tromila metri. 

L'istituto di geologia sta por-
tando avanti, oltre alia sto
ria geologica della Kirghisia, 
anche ricerche sulle ricchezze 
del nostro sottosuolo. In po-
chi anni sono stati cosi sco-
pertt giacimentl di mercurio, 
antimonio. gas, carbone, petro-
lio, zinco. oro che gia servono 
una forte industria di mine-
Tali non ferrost. L'istituto di 
fisica e di chimica inorganica 
lavora in stretto collegamento 
con quello di geologia e con 
le Industrie estratttve e di la-
vorazione dei metalli. Appli-
cando i risultatt delle nostre 
ricerche, uno stabdimento 
produce una quantita di an
timonio, la super extra, con 
un grado di purezza pari al 
99J999. L'istituto di economui 
sta studiando i problemi rela-
tivi alia programmazione eco-
nomica e alia collocazione del
le forze produttite fino al 
1980..,. 

Noi prendiamo in fretta ap-
punti, pagine e pagine di ci-
fre, dati, formule. Molte cose, 
troppo tecniche, neppure le 
comprendiamo (e poco dopo 
cammineremo smamti nel la-
boratorio di fisica ore una 
batteria di « cannoni » compie 
indagini spettroscopiche sui 
metalli). 

Ci sembra di tndivtduare 
pero quale e la direzione di 
marcia di questa Accademia 
delle scienze, nata in mezzo 
ai pastort- portare a termtne 
una sorta di censimento gene-
rale della riechezza della Bo
na e studiare paraUelamente 
tutti f problemi per Vtmme-
itata utUiemMone. di quests 

ricchezze. Uno strettissimo le-
game unisce cosi l'istituto 
scientifico, la miniera c la 
fabbrica. II geologo scopre 
un giacimento di antimonio 
ed ecco nascere con la fab
brica un istituto scientifico 
per studiare il minerale e le 
tecniche per lavorarlo. Intan 
to paraUelamente, in un pun-
to della Repubblica, sorge la 
nuova clttit dcll'alluminio. gli 
architctti disegnano il piano 
regolatore, migliaia di figli di 
pastori frequenlano la nuova 
sctiola professionale. 11 colle 
gamento fra scienza e produ 
ziunc e strettissimo e impla-
cabile. E' la molla dello sit 
luppo della regione. 

* • • 
Alma-Ata: 800.000 abitanti e 

600 km. di viali. A vederla dal-
I'alto, dall'enorme diga nata 
I'anno scorso, quando con una 
colossale esplosione e stata 
fatta saltare una montagna 
per alzare di 90 metri un fon-
do valle, cosi da salvare la cit-
td dalla minaccia dei fiumi 
di fango, le case — salvo le 
nuove costruzioni a piu pia-
ni — quasi non si vedono. 
Per ogni abitante vi sono 85 
mq. dl verde. Roma ne ha 8. 
Europa, Europa, quando tt 
sbarazzerai degli speculator^ 
sulle aree... 

Parliamo con due giovant 
architetti, Vassili Lapin e 
Adambek Kapanov. Cammi-
nando per la citta, avevamo 
visto sin dal primo giorno 
una serie di costruzioni mol
to belle: il nuovo albergo « a 
serpente » di Kutasi, lo stadio 
sportivo di Kapanov (a II vo-
stro Nervi — ci dird subito 
dopo la stretta di mano — 
e il piit grande costruttore 
del secolo...»), il cinema Zt-
liumi, un caffe costruito in 
un parco unicamente con 
tronchi e corde (opera di stu-
denti dell'ultimo corso). Cost 
avevamo chiesto di parlare con 
I giovani architetti di Alma-
Ata e ci era stata data una 
risposta curiosa, che cioe Al
ma-Ata non ha ancora i 
a suoi» architetti. Solo alia 
fine di quest'anno infatti, la 
Facoltb di architettura, che e 
stata I'ultima a nascere, sfor-
nerd i primt laureatl. 

Ma le case, chi le ha fatte 
allora queste case? Chi ha de-
ciso di lasciare tutto questo 
verde? Cosi ci incontriamo 
con Lapin e Kapanov e sco-
priamo che Alma-Ata ha 90 
architetti laureatisi a Mosca, 
Leningrado e a Taskent. Ma 
il piano regolatore della citta 
e stato fatto, molti anni fa, 
dall'istituto di urbanistica di 
Leningrado perche qui non 
e'erano allora urbanisti. Ades-
so ci sono. K Quel piano — di
ce Lapin — ha alcuni difetti 
di fondo, quello — prima di 
tutti — di prevedere I'allar-
gamento della citta verso le 
terre fertili del nord e di non 
prevedere edifici a molti pia-
ni. Cosi stiamo adesso rive-
dendo noi il piano. Natural-
mente conserveremo il verde, 
ma bloccheremo lo sviluppo 
della citta, ogni dispersione 
eccessiva. Per la sistemazio-
ne del centro, abbiamo in-
detto un concorso. Vi parte-
cipano due istituti di Lenin
grado. uno di Mosca e due di 
Alma-Ata. Cosi ci misurere-
mo con i nostri maestri. Chis-
sd? Adesso abbiamo una ricca 
esperienza anche noi. Abbia
mo fatto da soli i piani per 
quasi tutte le 80 nuove citta 
sorte nel Kasakstan in questl 
anni». 

II rapporto 
con Mosca 

— Quanti piani hai disegna-
to tu? — chiediamo. 

— Pochi, solo tre, percM 
io lavoravo prevalentemente m 
citta. 

Venticinque anni, tre piani 
regolatori, un numero impres-
sumante di palazzi in una ter
ra dove Varchttettura e appena 
nata, ma dove perb si costrui-
see in fretta, utilizzando le tec
niche piit moderne. 

m • • 

Anche alia domanda che piit 
scuote le coscienze dei comu-
nisti di tutto il mondo — ma 
che cosa e'e dl realmente nuo
vo dunque rispetto agli anni 
dt Stalin nell'Unione Sovie
tica dl oggi? — la risposta 
che viene dalle repubbliche 
asiatlche e a nostro parere 
piii precUa e tmmediata ri
spetto a qvella che e possi-
bile raccogliere a Mosca E 
questo non percM U cose sia-

no cambiate qui e non siano 
cambiate invece a Mosca, e 
neppure per linevitabtle ritar-
do con cui la capitate riflette 
i piu profondi movimenti di un 
paese. E' che Mosca e oggi 
una moderna capitate, ma dal 
'56 in poi non ha avuto uno 
sviluppo economico industria-
le paragonabile a quello regi-
strato nelle cittb dell'Asia. Con 
saggia decisione e per impe-
dire che la cittd, che gid e 
grandissima e rappresenta il 
principale centro industriale 
del paese, si trasformasse a 
poco a poco in una mostruo-
sa megalopoli, e stato anzi de-
ciso di impedire il sorgere di 
nuove aziende industriali nel-
la cittd, mentre molte indu-
strie e molti istituti scienti-
fici sono stati trasferiti in al-
tre zone del paese. 

Nell'Asia centrale, cosi come 
in Siberia, i mutamenti si so
no verificati e si verificano in
vece con ritmo impressionan-
te, con la nascita di grandis-
sime zone industriali, col sor
gere di nuovi centri abitati. 
Cosi anche al primo colpo 
d'occhio si avverte subito qui 
che davvero t'Unione Sovieti
ca non t piit quella di ^talin. 

che — rispetto ad allora —• 
te strutture politiche, socialt 
ed economlche del paese han
no subito profonde trasfor-
mazioni. 

Nel corso del nostro viag
gio abbiamo discusso con i di-
rigenti di un nuovissimo sta-
bilimento tessile di Frunze, 
col presidente di un colcos 
kirghiso, col presidente dl un 
sovcos a 150 chilometri da 
Alma-Ata, con scienziati e 
scrittori, ministrt ed econo-
misti, architetti e pittori, e ab
biamo visto quanta sia davve
ro falsa I'immagine che del-
I'Unione Sovietica si ha tal-
volta in occidente, di un pae
se cioe oscillante continua-
mente tra le tentaztoni auto-
ritarie e centralizzatricl e le 
spinte al rinnovamento. Certo, 
problemi gravi e complessi so
no presentl oggi nella societd 
sovietica e non di rado essi 
danno luogo a contrasti, a mo-
menti anche di acuta tensio-
ne in questo o in quel set-
tore. Non e vero, ad esempio, 
che la riforma economica va-
da avanti al suono di una 
marcia trionfale, ne c vero 
che dappertutto si manifesti 
alio stesso modo quella nuo

va articolazlone di centri di 
iniziativa, quella dinamica nuo
va fra partita, sindacato, or-
gani elettivi ministeriali, che e 
alia base della riforma eco
nomica e che ne pone in luce 
il carattere democratico. Ma 
di fatto la riforma va avanti, 
dilaga lo spirito d'iniziativa, 
crea per essa spazi nuovi al-
iinterno del vari organismi 
pubblici. 

Le nuove 
autonomie 

Dl fatto il fondamento sui 
quale ha potuto sorgere il po-
tere personate e poi il culto 
della persona — la pianiflca-
zione centralizzata dell'econo-
mia senza che alia base di 
essa vi fosse un paralleto mo-
mento democratico altrettan-
to t'iro, il trasferimento al 
partita dl una serie di com-
piti che devono spettare ad 
altre istanze delta societd ci
vile — ci sembra che sia stato 
in gran parte rovesciato, resti-
tuendo, prima forse nella real-
td che sulla carta, ad una se

rie di istituti — i soviet, i 
sindacatl, la amministrazione 
della giustizia, i centri di di
rezione dell'economla, i diret-
tori di fabbrica, i governi re-
pubblicani, ecc. — un ruolo 
maggiore e chiamando a rtco-
prire una funzione sempre 
piu importante altrl istituti 
(vedi ad esempio le accadc 
mie delle scienze, gli istituti 
di economla, ecc. i quail parte 
cipano direttamente e con un 
peso crescente all'elaborazlone 
dei piani e anche, come ab 
biamo visto, sia a Frunze 
che ad Alma-Ata, a deciderc 
sulla loro realizzazione). 

Problemi decisivi comv 
quelli della localizzazione del 
le forze produttive, delle gran 
di scelte di politico economi 
ca, della previsione dei movi 
menti di popolazione, della po 
Utica dei prezzi, ecc. arrivano 
oggi al Comitato centrale del 
PCUS o al Soviet Supremo 
dopo essere stati discussi. 
spesso con aperto contrad 
dittorio, in ccntinaia di as 
semblec in questi vecchi c 
nuovi centri. sparsi nel paese 
ai vari livelli. 

Adrrano Guerra 

Un pianeta, un mondo, il nostro, sempre, 
e mai come oggi, in rapida, incessante 
trasformazione, popoli, societa, noi stessi, 
in continua, inarrestabile evoluzione 
diventa un'esigenza viva, sentita, di tutti, oggi 
piu che mai, rendersi conto 
conoscere, documentarsi, essere aggiornati 

geografia, 
popoli 
costumi 

& I'opera piu aggiomata piu documentata, 
piu esauriente ricca di notizie, piacevolmente 
illustrata 
GRANDI VISUALIZZAZIONI GEOGRAFICHE, 
ECONOMICHE ETNOGRAFICHE 

Prima serie 

I'Unione Sovietica 
in 2 volumi 

seguiranno LE AMERICHE in 3 volumi; 
L'EUROPA in 2 volumi; L'ASIA in 2 volumi; 
L'AFRICA in 2 volumi; 
(.'OCEANIA E -.'AUSTRALIA in 1 volume. 

10 viaggi premio in URSS offerti in sorteggio 
ai lettori della prima serie 
ogni venerdl in edicola a fascicoli settimanali, 
L. 300 ciascuno 
CEI/Compagnia Edizioni Internazionali 
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IL VALORE INTERNAZIONALE DELL'ESPERIENZA BOLSCEVICA 

La rivoluzione russa 
e il socialismo italiano 

Una prima discriminanle fra il febbraio e I'oltobre — Come le masse senlivano le 
parole d'ordine leninisle — II presligio dei dirigenti russi, «capi inlernazio-
nali» — Quel che il PSI non seppe raccogliere dell'« esperienza soviettista» 

In generalc, quando si par-
la dei rapporti dclla rivolu
zione d'Ottobre con 11 movi-
mento operaio italiano, ci si 
trova dlnanzi ad alcuni fatti 
ccrti, o not! ormal, ma anchc 
di frontc a qualcosa d'lmpon-
dcrabile e non ancora chia-
rito; cioe a un problema di 
Influenza che si pu6 mlsu-
rare soltanto su un tempo 
molto lungo. I fatti noti pre-
cedono addirittura l'Ottobre 
e si richiamatn alia rivolu
zione di febbraio e a tutto 
11 corso, cosl contrastato e 
drammatico, del 1917 rtisso 
ed emopeo Si tratta delle 
manifestazioni per la pace, 
avvenute a Milano il 1° mag-
gio, della straordinaria acco 
glienza che ebbe in parec-
chie citta italiane (da Firen-
ze a Bologna, da Milano a 
Torino) la delegazione rus
sa del Soviet da parte delle 
masse operaie, e della som-
mossa del 22-27 agosto a To
rino In ciascuno di questi 
episodi Pesempio dello scop-
pio della rivoluzione russa 
fu determinante, sia per una 
ripresa di un movimento di 
massa contro la guerra. sia 
per il carattere rivoluziona 
rio che esso tendeva a pren-
dere. 

II regime zarlsta era il 
simbolo stesso dell'autocra-
zia. Nel movimento operaio 
italiano, dopo la rivoluzione 
del 1905 e le feroci repres
sion! di quell'anno. Pavver-
sione alia monarchia zarl
sta e Pammirazione per i ri-
voluzionari russi (seppure 

tronde — contnbuisce enor-
memente, con le sue calun-
nie, la stampa borghese. Piu 
questa dipinge Lenin come 
un agente della Germania co 
me un terrorista anarchico, 
come un brigante, piii i la-
voratori lo amano. L'istinto 
sicuro e Pesperienza reale 
fecero si che l'uomo piu odia-
to dai borghesi divenisse 
l'uomo piu amato dai prole-
tari Si sa che il grido di 
« Viva Lenin! » echeggia per 
le pia//e italiane, e si mor-
mora nelle trincee insangui-
nate, proprio ncll'cstate del 
1917. 

Per valutare il ricluamo 
possente della rivoluzione di 
Ottobre bisogna rifarsi alia 
line della guerra, al momen 
to della massima ondata ri-
voluzionaria in Europa. Evi-
dentemente il discorso non 
e diverso per Pltalia da quel-
lo che si dovrebhe condurre 
per la Germania; anzi, d cer-
to che Pinfluenza trascina-
trice del potere dei Soviet 
e piu forte nella Germania 
del 1018 19. la Germania dci 
Conslgli operai. della repub-
hlica sovietica della Baviera 
(e, ovviamente della repub 
blica rossa ungherese) che 
in quclPItalia in cui, comun-
que, Pcserrito non era in sfa-
celo e la classe dirigente po-
teva annoverare il Paese tra 
le potenze vincitrici Ma 
« fare come la Russia > di-
venne la parola d'ordine 
spontanea delle avanguardie 
popolari c proletarie prima 
ancora che del movimento 

II s o c i a l i s m o e la guerra (di Scalarini) 

non chiaramente individua-
ti) divennero parte del pa-
trimonio internazionalista 
piu fecondo del socialismo 
italiano. Ora, la caduta di 
Nicola II e Pawio di una 
democrazia di cui erano fau-
tori e propugnatnri gli ope
ra! di Pietrogrado e di Mo-
ica, attraverso Pesperienza 
dei Soviet, mostravano anzi-' 
tutto una cosa alle masse 
italiane: che nella crlsi del
le classi dirigenti e del loro 
potere provocata dalla guer
ra, dalla sua condotta, dai 
massacri delle trincee, era 
possibile che una sollevazio-
ne di popolo rovesciasse lo 
oppressore, awiasse un mo-
to che di mese in mese si 
estendeva. 

Tra il Febbraio e l'Ottobre 
(e del resto anche dopo) si 
creava una discriminante. 
seppure non nctta. qia indi 
cativa nei comment! e nelle 
prevision! dei socialisti ita-
liani. Cera ch! pensava che 
la rivoluzione russa avrebbe 
fatto la fine della Comune 
parigina e ch! invece pen
sava che si sarebbe svilup-
pata in senso sodalista e 
sarebbe stata vittoriosa. Co
rn'* noto, Gramsci era d! que
sta oplnione: dove opinione 
sta anche per speranza, per 
slancio ideate, per fiducia 
nelle masse e nei loro capi. i 
« massimalisti russi •. come 
allora si indicavano 1 bol-
scevichi (maggioritari). Da 

, aprile, quando ovunque si 
parla del viaggio di Lenin 
in • vagone piombato», il 
nome del grande artefice 
della rivoluzione si fa popo-
lare, leggendario tra i nostri 

" lavoratori. F ana popolarita 
• cui — come sempre, d'al-

organizzato 
Si parla sempre di « mito 

bolscevico» per caratteriz-
zare uno degli aspetti salien-
ti del diciannovismo in Ita
lia. Bisogna anzitutto capi-
re che cosa Pespressione in-
dica. e insieme nasconde. II 
bolscevismo, la rivoluzione 
vittoriosa in Russia, erano 
in primo luogo agli occhi di 
milioni di proletar! delle of-
ficine e dei campi. di ex com-
battenti. di contadini, il se
gno che cominciava la rivo
luzione mondiale. Di la ve> 
niva Pesempio. veniva il mo-
dello, veniva anche la spin-
ta. Prima ancora che certi 
punti teorico-politici si pre-
cisassero, la carica dirom-
pente di questo « mito • sta-
va nei suoi contenuti evi-
denti a qualsiasi lavoratore 
che conosceva, per esperien
za propria, che cos'era il 
regime capitalistic©. per il 
reduce che sapeva quale be-
stiale carneficina era stata 
la guerra imperialistica, per 
i contadini affamati di terra. 
Î i rivoluzione era questo: 
la terra a chi la lavora, le 
fabbriche sotto il controllo 
degli operai, un regime di 
liberta per quelll che erano 
stati oppress! e sfruttatl, un 
mondo in cui fosse Impossi-
bile per Pawenlre scatena-
re nuove guerre, la «paee 
dei popoli». 

Per le masse popolari ita
liane a cui la guerra era co-
stata seicentomila caduti, 
centinaia di mlgliaia di fe-
riU, di mutilaU, di invalid!, 
che vivevano in uno stato di 
ristrettezza assai viclno alia 
miseria. e'era, nell'esemplo 
della rivoluzione russa, an
che lo sprone per vendicare 

tutti i Intta e i sacnfici di 
quattro anni. La • vittoria » 
del 4 novembrc 1918 per il 
proletariato non significava 
nulla, anzi sanciva i privilegi 
di classe e proteggeva gli 
enormi profitti delle Indu
strie e delle aziende arric-
chitesi ed estesesi con la 
produzione bellica. Ma non 
era soltanto questo lo stato 
d'animo prevalente. La ri
voluzione in Russia I'aveva-
no fatta le masse degli ope
rai, dei soldati. dei contadi
ni, dandosi istituzioni pro 
prie, i Consigli, e Paveva 
guidata un eccezionale stato 
maggiore di rivoluzionari 
Ecco il nuovo elemento stra-
ordinariamente suggestivo di 
esalta/ione e di riflessione 
Ci6 che subito aveva colto 
Gramsci, cioe il fatto che la 
rivoluzione era stato un atto, 
uno strappo provoeato da-
gli uomini, dalla loro volon-
ta, un atto che con il suo 
stesso farsi mostrava la pos
sibility di intervenlre in un 
processo storico accclerandc-
ne le tappe. forzando anche. 
in un certo senso, le condi-
zinni obiettive, diveniva una 
grande lezione anlidetermini 
stica, antieradualistica e an-
tiriformistiea nella sua ri-
sultante politica 

Lenin avanti a tutti, e poi 
1 nomi dei dirigenti che piu 
presero a circolare, quello di 
Trotzki, quello di Rikov, 
quello di Zinoviev, quello di 
Bucharin, acquistavano una 
autorita, assumevano un a-
spetto di capi di tutto il mo
vimento internazionale dei 
lavoratori. che non aveva 
precedenti. Marx ed Engels 
erano stati i maestri, gli edu
cator!,1 formatori della co-
scienza socialista, la social-
democrazia tedesca era sta
ta un faro per la generazio-
ne precedente, ma ora e'era-
no uomini in carne ed ossa 
che potevano dare lezioni 
legittime di rivoluzionarismo 
anzitutto perch6 la rivoluzio
ne Pavevano guidata ess! 
stess! alia vittoria. Quindi 
tutto quello che scrivevano 
e che si cominciava a pub-
blicare sulla stampa socia
lista, magari attraverso tra-
duzioni dai francese. dai te-
desco, dalPinglese. diveniva 
un potente fattore di svi-
luppo delle stesse basi Ideo-
logiche e della strategia ri-
voluzionaria. Non per nulla 
sara nel Congresso di Bo
logna del 1919 che il socia
lismo italiano — dopo che 
il PSI aveva aderito entu-
siasticamente. senza resisten-
ze apprezzabili. all'Interna-
zionale Comunista — rive-
dra la propria base program-
matica fissata nel 1892 a Ge-
nova e assumera. come pun
ti di principin. la presa del 
potere statale attraverso la 
violenza rivoluzionaria e la 
instaurazione della dittatura 
del proletariato. 

Sappiamo che non basta-
va questo per fare del PSI 
un partito rivoluzionario ne 
per assimilare il leninismo 
nei suoi tratti essenziali. Era 
perd molto come rinnova-
mento, come piattaforma per 
la creazione di un partito 
che aprisse una pagina nuo-
va nel movimento operaio 
italiano. che rompesse la 
lunga egemonia, pratica e 
teorica, del riformismo. La 
importanza del potere stata
le e la necessity della rot-
tura violenta erano Pinizio 
di un discorso leninista, un 
discorso che avrebbe svilup-
pato le minoranze piu cri-
tiche. comuniste. Le quali 
avrebbero insistito su due 
motivi fondamental! della 
esperienza bolscevica e del
la teoria leniniana del pote
re: la necessity di spezzare 
la macchina dello Stato bor
ghese per costruire lo Stato 
proletario. e la ricerca degli 
equivalent! Italian! del So
viet russo fsuperfliio quasi. 
a questo punto. il richiamo 
alPelaborazione ordinovista 
dei Consigli di fabbrica). 
Sin da allora. da parte di 

Turati e poi in tutta una cri-
tica politica e storlograGca 
d! tipo socialderaocratico, si 
e imputata alia suggestione 
del mito bolscevico la re> 
sponsabilita di errori, esage-
ration!, illusion!, trasposizio-
nl meccanicbe, da parte del
le corrent! di sinistra del 
socialismo italiano. In veri-
ta. anche se il discorso da 
farsi sarebbe complesso. re-
sta vero piuttosto il contra-
rio, che fu cioe la insuffl-
cienza rivoluzionaria del PSI 
e del movimento operaio ita
liano piu in generate a 1m-
pedire uno sviluppo cocren-
te, nel « biennio rosso >, del-
Pesperienza « soviettista ». 

Mancarono alle dingenzc so 
cialiste i due curdini dclla 
lezione d'Ottobre: una giusta 
politica verso i contadini e 
quindi 1'allcanza tra operai 
del Nord e contadini pove 
ri del Sud, e Pimpostazione, 
cosl tipica del leninismo, di 
fasi intermedie, di obiettivi 
transitori, nella strategia e 
nella tattica rivoluzionaria 

Detto questo, sarebbe sba 
gliato vedere soltanto una 
faccia della medaglia, cioe 
Papporto dato dalla rivolu 
zione sovietica alio sviluppo 
del movimento operaio ita 
liano, in quel contesto sto 
rico della grande crisi aper 
tasi colla fine della prima 
guerra mondiale, e non va 
lutare quanto allora 11 prole 
tariato italiano fece per sal 
vare la Russia dei Soviet dai 
Passedio delle potenze capi 
talistiche e dalla guerra sea 
tenata dall'Intesa contro la 
giovane repubblica. Fu un 
aiuto prezioso, non inferiore 
certo a quello che dettero 
la classe operaia tedesca 
francese o inglese. I grandi 
scioperi di solidarieta del 
luglio 1919 e tutta Pazione 
svolta dai socialismo italia 
no ehbero un effetto decisive 
nel dissuadere il governo ita 
liano dall'accodarsi all'avven 
tura imperialistica contro la 
Russia. La Piazza Rossa in una delle giornate di mobilitazione all'epoca della guerra civi le. Passa un reparto internazionale. Mosca era allora una ci l ta di genie 

lacera, che aveva ben poco da mangiare, eppure rappresentava per masse di mil ioni di uomini in tutto i l mondo la capitate della speranza di un grande riscatto. 
P a O l O S p r i a n O Tale essa e r imasta in questo mezzo secolo, che e tul to costellato da grandi lotte impegnate in tu t t i i continenti, per I'emancipazione sociale e nazionale del popoli. 

Per amici e nemici simbolo della grande sf ida alia vecchia societa 

MOSCA CAPITALE £ PUNTO DINC0NTR0 

DI RIVOLUZIONARI DI TUTTO IL MONDO 
Ad ognuno capitava di vedere Lenin - Una inlera divisione presenfa le armi a una delegazione del PCI - Come reagiva un comuni

sta e come un socialdemocratico alle difficolla del paese - La scuola leninista - Kalaiama e Prestes al «Lux» - L'Universila Lumumba 

Se la Pietrogrado deglt ope
rai e del soldati, dei marinal. 
delle tempeatose tedute del 
Soviet nel Palazzo di Smolny e 
deU'assalto al Palazzo d'lnver-
no, fu la capitate della rivo
luzione russa, Mosca fu pre
sto la capitate della rivolu
zione nel mondo. E non certo 
perchi 11 governo sovietico 
tessesse di l\ le flla delle ri-
voluziont in altri paesl, ne 
perche tl Komtntern, lo « sta
to maggiore della rivoluzione 
mondiale», come lo chiama-
vano allora, vi prendesse delle 
decisloni operative. 

Mosca divenne rapidamente 
U simbolo della rivoluzione 
anche per quelll che temevano 
la rivoluzione o volevano sot-
focarla la dove si accendeva 
tmprowisa, come a Berlino, a 
Budapest o in Baviera; per co-
loro che, come i socialdemo-
cratici, rifiutavano alia classe 
operaia U dtritto dl andare 
all'assalto del potere. B ht la 
capitate della rivoluzione, no-
turalmente, per le masse popo
lari, accese di speranze anche 
confuse, e per le avanguardie 
comunUte, tese a defmtre una 
strategia e a trovare una uati-
co che avessero bast nella 
dottrina che la guerra tmpe-
rialista aveva visto confermo-
ta daglt awentmentt ma rmn*-
gata dagli opportunisti. 

Son pareva strano che t cor-
rtspondenti operai si chiama*-
sero cVocchio di Mosca*, Ar
mando le loro corrispondeme 
da questa o quella fabbrica, 
nei giornalt ccmuntsti di ogni 
paese; cosl come era abUual* 
per la stampa conseroatrice 
chtamare « servt di Mosca * I 
rtvotuzionarL 

La prima delegazione ttaliana 
di socialisti (tutti ntormistt, 
credo, aU'tnfuori di Bordiga) 
giunse a Mosca soltanto nel 
1920. oltre due anni dopo 
la rivoluzione. E anche quel
la delegazione fu come un stm-
bolo. Pareva che tutu fossero 
partitt ansiost dt vedere U so
cialismo, di parlare con gli ar-
teftd della rivoluzione, di 
portare solidarieta e di trarre 
dalla testimonianza dei protago-
nisti nuove speranze. Poi, al
lora come depo, ognuno vede-
va le cose a seconda di quello 
che portava nella sua mente « 
nel suo cuore, a seconda dt 
queUt che erano i suoi vert 
propositi, del coroggio rivolu
zionario che aveva. 

i oomunisti vedevano, come 
gli altri, uomini e donne daglt 
abut logon, dai cota ttratt 
dai sacrificio; vedevano, come 
gli altri, vecchi fucOi tulle 
spaUe tfi soldati e di operai 
che sembravano essere qualche 
volt* un esercito coperto di 

soli stracci; vedevano fabbri
che quasi inerti, affollate di 
operai che non potevano dare 
la loro opera per mancanza di 
materie prime, per I'assenza dt 
tecnlci. per I'improvvisazione 
organizzattva. Vedevano la ri
voluzione con quello che a 
veva di duro. dt tragico. per-
sino di feroce e pareva loro 
di dover essere piu comuni 
sti. Gli altri ci beffavano 
chiamandola la Mecca, e not 
la chiamavano la a Mecca • 
con orgogllo. dlcevamo a a ca-
sa» o semphcemente a las-
sit 9 quando ci rifernamo al 
Comintern. 

Un apparato 
di burocrati ? 

Nella Mosca deglt anni venti, 
dove mancava tutto, pareva 
qualche volta che col pane 
nero e umido non ci fosse 
altra abbondanza che quella 
del caiiale, che non poteta 

£ tii centre esportato Ma quel 
i citta povera non era tetra, 

era la Mosca dt Lenin e ogni 
K delegato >. da qualunque 
parte venisse, Lenin lo vede 
va: alia tribuna di un con 
gresso, a un comizto della 
Piazza Rossa, in un incontro 
dt una delegazione. Non era 
un capo lontano, ma un com-
pagno e un maestro che pareva 
col suo stesso modo dt essere, 
rappresentare la semplictta di 
quell'awenimento che stava 
sconvolgendo il mondo. 

Delegaztoni di tutti l paesi 
vtsitavano le fabbriche, entra-
vano nelle caserme At comuni 
sti italiant capitava dt arrtva 
re in una delle dtvtsionl (e a 
loro pareva naturalmente una 
delle piu agguerrite) che si 
mtitolaca «divisione al no
me del Partito comunista d'Ita
lia m e che at rappresentantt 
di questo nostra partito pre-
sentava le armi, schierata 
tn quadrato, quasi a dire che 
esisteva anche per loro. 

Capitava tnvece at riformi-
sti, dopo aver xnsto le stesse 
cose, di tornare al loro paese 
quasi spauntt. convtntt sol
tanto di dover evitare una pro-
va simile, dei sacrifici cost du-
ri, un awenire nel quale non 
avevano fede Pareva che Mo 
sea fosse, per quello che era 
nella reatta di queglt anni dt 
ferro, come una pietra di pa-
ragone. Chi aveva fiducia net 
lavoratori, pensava che anche 
queUi del suo paese avrebbe
ro potuto essere cosl: cM U 
temeva o non It sttmava, torna-
va per dire t accontentiamoci 

che ammtnistrino t borghesi» 
o o cerchtamo di ammmtstra-
re con loro ». 

Gramsci, Togliatti, Terractnt, 
Longo. Scocctmarro, che hanno 
vissuto alcuni dt quegli anni 
dun, hanno certo imparato 
molte cose che sono state poi 
unportanti nella vita del 
nostro partito Non nelle scuo-
le e non soltanto nelle rtu-
moni- nell'esperienza diretta, 
net contatti, nel saper guar-
dare al mondo da quell'os-
seriatono Altri, anche fra t 
comuntstt, credendo forse di 
essere piu realisti, di poter 
gtudicare e condannare quello 
che credevano «utopta» o 
magari aberrazione, non rest-
stcttero. 

Mosca, capitate della rivolu
zione, conobbc le sue vtttime 
perche non le furono rispar-
miati git anni tragtct, gli erro
ri. neppure i cnmini. Ma essa 
fu un grande vaglw fu la 
cilia, per ncordare soltanto 
due nomi ancora vtcint, nella 
quale Togliatti e Dtmitrov vide 
ro che cosa poteva essere il 
comumsmo 

Sta pure nella suggestions 
dt un anno giubilare, sarebbe 
un errore, per la sioria e per 
la politica, vedere Mosca sol
tanto come capitate dt un mito 
che pure fu origtne di tanta 
forza o solo come centro dt 
grandi incontri, come sede dt 
collaborazione e di scontrt dei 
dtngenti piu illustri del movi
mento comunista. No, essa fu 
una capitale in un modo an
che ptii concreto, piii mode-
sto, potremmo dire piu ammi-
nistrattvo. 

Mosca era la sede dt quella 
scuola leninista dove centina
ia e pot mtglicia di lavoratori 
apprendevano il marxismo, st 
scontravano con la realta leni
nista, cessavano di essere sol
tanto il segretario di una ft-
deraztone o tl capo-cellula del 
la * ctntura * dt Pangi o del 
rosso Welling di Berlino o lo 
operaio di Milano gia sotto il 
tallone fasctsta, per vtvere 
una znta nuovo. Una vita che 
sarebbe continuata ben al dt 
la della scuola e di quegli an
ni di esperienza moscovUa. 

In estate, il tavoro prattco 
li portava per settimane tntere 
nelle fabbriche o nei villagat 
Le rtuniont nella scuola e fuo-
ri, le espenenze anche piu se
vere, anche tragiche, contri 
buirono a creare una genera-
zione dt rivoluzionari Cosl era 
per centtnala e centinaia di 
rivoluzionari professionoli che 
lavoravano al Komtntern, mi-
Utanti sindaoali deU' Interns* 
zionale rosso, giovani deWIn
ternazionale giovanile. Impa-
zienti o estremlsti o rivoluzio-

nari stanchl trotaiano che 
tutto questo apparato era 
« un apparato di burocrati »: 
irrtdevano at tentattvi di ana-
llzzare il mondo persino in 
paest che parevano piii lonta-
ni della Luna, ma dtmostrara-
no cosi di non captre la real
ta di questo grande travaglio 

Li ricordo quei fumionari ac-
campatt nel vecchio albergo. 
quasi una caserma di sfollatt, 
che portaia ancora il nome 
pre-rtvoluztonario di a Lux». 
Erano uomtnt, donne e giova
ni dt cui si e tentatt dl dire 
come tutti gli altri. Ricordo 
anche Vtngenuita con la quale 
ammiravo il compagno «che 
aveva visto tutta I'America La-
Una a Ricordo Kataiama, il 
vecchto rivoluzionario giappo-
nese che mi avevano mostrato, 
raccontandomt come a un con
gresso della Seconda Interna
zionale avesse abbracclato un 
compagno russo. proprio net 
giornt della guerra del 1904, 
darantt alia platea plaudente. 

Ricordo quando Prestes arrl-
vo alia camera d'albergo. che 
doveva essere tutta la sua ca 
sa, cuctna compresa. per tut, 
la moglte e I Ire ftglt. bambi
ni curtost prima di tutto di 
vedere per la prima volta co
me sarebbe stata la neve. Pri
ma dt tmbarcarsi. Prestes ave
va attraversato, per 2 anni. per 
duemila mtglia, alia testa dei 
sum guernglieri. tutto il Bra-
site. Era amvato, tnsteme. alio 
esilio e al comumsmo e chxe-
deva dt tmparare che cosa 
avessero tnsegnato Marx ed 
Engels Ricordo un discorso 
mterminabtle di Thaelmann. 
quando il naztsmo, che Vavreb-
be ucctso. pareva ancora po-
tesse essere sconfitto Ricordo 
le parole sempltci della Krup-
skaia a un Comitato centrale 
dei giovani comunistt. 

La prima volta che ho tin-
contrato » I'America Latina. es
sa mi e apparsa riflessa nella 
esperienza di un dirigente co
me Cordovilla, che mi parla-
va di una grande citta come 
Buenos Aires. Ma gia, pochi 
giorni dopo, un ragazzo messir 
cano mi raccontava dt aver at
traversato a piedt I'America 
centrale e di venire da paesi 
dove per contare qualche corsa 
dawero bisognava avere una 
rivoltella me chi ne aveva 
due — aggiungeva — contava 
naturalmente dt piu : 

Al primo congresso dell'In
ternazionale gli italtant non 
poterono essere present!. Piu 
tardi, credo, che ogni volta 
si sarebbe potuto fare tl con-
to di quanti, fra coloro che 
avevano costtUdto la delegazio
ne precedente, erano stati tra* 
voltl o erano in carcere. Ma 

ogni volta st poteva anche 
fare il conto della genie che 
arrtvava di nuovo e di quelll 
che tornavano. Non solo. Ma 
st potevano contare partitt 
nuovi, i paesl dei quali si sen-
tiva parlare a Mosca per la 
prima volta, i cui rappresen
tantt amvavano quasi come 
pionien. 

Una capitale ha archt di 
trionfo. celebra annuersan e 
fasti gloriost. La Piazza Rossa, 
tl Mausoleo, che prima fu di 
legno, le grandi sfilate erano 
segnt e manifestazioni di vit
toria. Ma quanti profughl a 
Mosca di quante tragedle, te-
stimoni di quante sconfitte' 
Not. che arrivavamo con pas-
saportt falsi di ogni possibile 
paese latino, tncontravamo gli 
ungherest della rivoluzione 
sconfttta. I cinest scampati at 
massacri dt Sciangai e di Can
ton vedevano arrtvare i com-
battentt delle giornate di Vien
na, le vittime dl Hitler. Poi 
furono bambini e feriti che 
giungevano dalla Spagna, la-
cerata e sconfttta. 

Uno spirilo che 
non si e spenlo 

Nell'ottobre del 1941 Mosca 
fu tutto quello che era stata 
tn quegli anni e, al tempo 
stesso, quello che era stato 
Leningrado nell' ottobre del 
1917, Fu la capitale dei cil-
tadint sonetict, della Armata 
Rossa, e insieme, la capitale 
dei partigiant di ogni parte 
del mondo. degli antifascist! 
di ogni opinione, dei carcerati 
e dei deportatt dt ogni car-
cere e di ogni «lager» Per 
not comuntstt italtant voleva 
dire che. di la Togliatti, Gre
co, una parte importante del 
partito. garantivano la con-
tinuita e la speranza. Per al
tri, per popoli nuovt, per cen
tinaia di migliata, per milioni 
di oppressi fu il segno che 
sarebbe stato possibile quel
lo che prima non si poteva 
neppure pensare. 

Gli eserciti httleriani ta tn-
dero da vicino, credettero dt 
averla raggiunta; un giornale 
fascista la dette per caduta 
con un grosso titolo. Fu Van-
no piii terribile. ma fu anche 
Vinizio del trionfo ptit gran
de Quando un corteo di no-
zisti prigionieri la percorse, 
quando le bandiere delle cro-
ci uncinate vennero gettate 
nella polvere davanti al Mau
soleo, fu chlaro ancora una 
volta che il mondo sarebbe 

stato dticrso. perche Mosca 
apparteneia ancora alia rtvo 
zione. 

La Mosca della tit loria an 
ttfascista non poteva tornare 
ad essere la capitale del Ko 
mtntern Per gli stessi comu 
ntstt, quegli aspettt concrett 
organlzzatitt che erano le 
scuote, gli ufflct, t contatti quo 
ltdtant rappresentavano una 
esperienza preziosa, ma tm 
pettbile. Ma e pur vero che. 
nel modo nuovo in cui que 
sto e possibile, al dt la delle 
fantasie di chi ricorda tanta 
parte della propria vita, Mo 
sea e piu di prima la speran 
za e — diciamolo pure — la 
capitale dt una umanita nuo 
va nel momento travagliato c 
complesso del suo divenire so 
cialista e libera Non a puo 
essere piii un Partito comu 
nista mondiale come non e'e 
uno Stato guida Siamo con 
maturt e cost forti. opertamo 
in condiztont cosi diverse, che 
non possiamo assumere un u 
mco modello per procedere. La 
azione dei rivoluzionari per 
essere tnciiiva e concreta de 
te svolgersi e pub svolgerst 
soltanto per le vie diverse, 
parttcolari. che la stona le 
assegna. 

Ma Mosca della rivoluzione e 
dt Lenin resta un centro idea-
le. un punto dt riferimento e 
vive ancora nella realta di og-
gi. non soltanto nel nostro 
ricordo. 

Alia periferia estrema della 
citta si elevano gli edifici dt 
una Umversita che non ne 
ha una srmtle al mondo Non 
che a Parigt, a Berltno o a Lon 
dra non ri siano negn e gtal-
It, non che nelle Umversita 
degli Stati Unttt non ri siano 
anche alltevi della America La 
Una; ma quella Universita nuo-
ra dt Mosca si chiama « Uni 
versitt dell'amtcizta fra i po
poli » e porta tl nome dt Pa 
tnzio Lumumba, E' anche es
sa un simbolo pur essendo 
dicersa dalla « scuola comuni
sta m di 30 anni fa. Quella uni-
versitA e le altre che vi sono. 
git uomini e le donne di ogni 
parte del mondo che vanno 
sulla Piazza Rosso, tl trionfo 
dei cosmonauti e le manife-
staziom per il Vietnam dicono 
a Mosca che tante delle pa
role che allora st sono in-
segnate e imparate sono dt-
ventate cose e i sognt che st 
sono sognatt fanno oggi par
te della realta di oggi, men-
tre ci ricordano insieme le co
se che sono ancora da impa-
rare, I sognt che sono anco
ra da sognare c da reallzzare. 

Gian Carlo Pajttta 
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II significato 
e portata universale 

della Rivoluzione sovietica 
A CINOUANT'ANNI daila conqul-

sta del potere da parte della 
classe operala russa e del 

partlto comunlsta guidato da Lenin, 
II significato e la portata unlversall 
della Rlvoluzlone d'Ottobre sono sto-
ricamente acqulsitl. La Rlvoluzlone 
d'Ottobre d fondamento della nuova 
realta In cul viviamo. 

La prima rottura della catena del
l'lmperialismo. I'abbattlmento del pote
re e dell'assetto sociale capitalists e 
feudale nell'immenso terrltorio dell'lm-
pero degll zar. non hanno mutato sol 
tanto la storia del popolo russo e de 
gli altrl popoll che I'espanslonlsmo 
zarlsta aveva sottoposti alia domma-
zione ed alio sfruttamento coloniale: 
In conseguenza dl quell'evento e la 
faccla del mondo che e cambiata, e 
cambiato II modo stesso dl pensare 
degll uomlnl 

II tentativo delle potenze Imperia
lists dl riassorbire quella prima rot
tura attraverso I'lntervento armato di-
retto e I'appoggio agli awersarl del 
potere bolscevico nella guerra civile. 
fu battuto dall'eroica e vittoriosa resi-
stenza del nuovo Stato proletario, at-
tivamente sostenuto dalla solidarieta 
del movimento operaio internazionale 
Nel ventennio fra le due guerre, la 
Unions Sovietica fu II piu slcuro punto 
di riferimento e dl appoggio per le 
forze antifasclste di tutti I paesi. mo 
tivo dl speranza e ragione di lotta per 
tutte le masse e I popoli oppressl 
Contro la realta costituita dal primo 
paese che aveva avviato la costru-
zione dl una societa socialista si d 
infranto, nella seconda guerra mondia-
le, il disegno dl dominio della Ger-
mania nazista Nella lotta contro la 
barbarie fascista. per la difesa della 
pace e della liberta del popoli. II ro-
vesciamento operato coll'Ottobre si e 
pienamente rivelato come il fattore 
declsivo per arrestare la spirale ca-
tastrofica delle contraddizioni dell'lm-
perialismo e per aprire un nuovo corso 
della storia umana. 

Oggl la Rlvoluzlone d'Ottobre vive 
nella realta multiforme del paesi — 
d'Europa. d'Asla. d'Amerlca — che si 
sono liberatl dallo sfruttamento capl-
tallstlco e sono Impegnati sulla stra-
da del soclallsmo; - d alia base dello 
sviluppo del movimento di liberazlone 
coloniale, che ha potuto affermarsl 
solo grazle alia rottura del dominio 
mondiale dell'lmperialismo e che ha 
trovato e trova. nella sua lotta per 
I'emancipazione dal vecchlo e nuovo 
colonialismo. un sostegno fondamen-
tale nell'Llnione Sovietica; e all'origine 
di tutto lo schieramento che oggl si 
batte. in ogni Continente. contro Top-
pressione. la violenza. lo sfruttamen
to capitalistlco. La nuova realta sorta 
dall'Ottobre e cos) divenuta elemento 
decisivo del confronto storico operan-
te anche all'interno del sistema ca-
pitalista: e fondamento dl una politica 
di pace volta a scongiurare il pericolo 
dl una catastrofe nucleare, che la ten* 
denza aggresslva. congenita all'lmpe-
riallsmo, contlnua a far pesare sull'uma-
nita. a ad aprire a tutti I popoli la 
strada della edificazione di una nuova 
socleta. 

In questa realta sta la risposta alia 
tesi. cara alia socialdemocrazla, che 
vedeva nella Rlvoluzione d'Ottobre un 
fatto marginale. un evento spiegabile 
solo colle condizioni di arretratezza 
della vecchia Russia e destinato percid 
ad esaurire In questo ambito la sua 
fecondita storica. Al contrario. in que-
stl 50 annl. e proprlo la socialdemo
crazla che ha fatto fallimento. Come 
ha scritto Togliattl (Alcuni problem! 
della storia delllnternazionale, Rina-
scita, luglio-agosto 1959) e questo II 
periodo in cui • la crisi generate del 
capitalismo. attraverso gli alti e bassi 
clcllci e le cicliche catastrofi. si e 
fatta sempre piu profonda. e crollato 
II regime coloniale in quasi tutto il 
mondo. la sfera di dominio dell'impe-
rialismo si e ristretta: e in questo 
mondo che sta cambiando il suo volto 
non vi e uno del vecchi partiti social-
democraticl che sia riuscito neanche 
ad awiclnare la classe operaia del 
suo paese a diventare classe dirigen-
te, a conquistara il potere >. E' invece 
la Rlvoluzione d'Ottobre che ha esteso 
la sua efficacia ben oltre I confini del
ta Russia, aprendo nel mondo I'epo-
ca del passaggio dal capitalismo al 
soclallsmo. 

L'insegnamento di Lenin 
Oecisivl per la vittoria della Ri vo

luzione d'Ottobre sono stati il nuovo 
partito costruito da Lenin. I'arricchl-
mento e lo sviluppo del pensiero marxi-
sta in rapporto alle nuove condizioni 
atoriche dell'eta dell'lmperialismo. 

La presa del potere da parte del 
bolscevichi fu lo sbocco di una iunga 
lotta, dl una profonda ricerca sulle 
condizioni interna e Intemazlonali del 
trapasso rlvoluzionario. e della costru-
ifone di un partito di avanguardia della 
classe operala, capace di volere e gui-
dare II moto rlvoluzionario e di colle* 
garsl a questo fine con le grand! masse 
popolari. La Rlvoluzlone d'Ottobre non 
fu un'awentura. ne fu un'eresla ri-
spetto al marxismo per II fatto di esser-
si attuata non gia In un paese capita-
listicamente sviluppato, bensl in un 
paese ancora In larghissima prevalen-
2a contadino. La strategia di Lenin si
gnified al contrario il recupero del 
nocclolo essenzlale della concezione 
di Marx, contro le deformazioni della 
Seconda Internazionale. Intendere le 

<H •viluppo di una determinate 

formazlone storlco-soclale. quale la 
socleta capltallstica. non pud signifi-
care I'attesa degll event), ma deve 
comportare la formazlone dl una vo
lonta e di una forza politica della 
classe operaia capacl dl Intervenire 
nelle contraddizioni e nelle crisi de
terminate da tale sviluppo. in modo da 
operare II passaggio ad un nuovo as 
setto della socleta Altrimentl. la crisi 
pud protrarsi e ristagnare o. peggio. 
spingere verso sbocchl catastroficl. 
come gla prima del '17 era divenuto 
evldente con I'esplodere delle contrad
dizioni del capitalismo nella prima 
guerra mondiale. e come poi doveva 
accadere. In tanti paesi dell'Europa oc-
cidentale. con lo scatenarsl della rea-
zione fascista 

Di qui la dura polemlca dl Lenin 
contro le interpretazioni deterministi-
che del marxismo della Seconda In
ternazionale, che avevano portato a 
posizioni dl masslmalismo attesista, 
all'opportunismo. al tradimento della 
socialdemocrazla di fronte alia guerra 
Di qui il cosidetto giacobinismo o vo-
lontarismo leninista, che in effetti altro 
non era che coerente ed appassionata 
riproposlzione del valore deil'lniziatlva 
rivoluzlonarla Di qui la concezione le 
ninista del partito. espresslone e avan 
guardia della classe operala. organiz-
zazione politica e dl combattimento 
per la conquista del potere e per I'af-
fermazione dell'egemonla del proleta
riate 

In realta. se la Rlvoluzlone d'Otto
bre fu resa possiblle dallo sfacelo pro-
vocato dalla guerra e dal fatto che nel 
vecchio Impero degll zar si erano ac
cumulate tutte le piu acute contraddi
zioni dell'lmperialismo. e altrettanto 
certo che essa non avrebbe potuto 
vincere e consolidarsl. se Lenin e i 
bolscevichi non avessero saputo Im-
primere uno sviluppo nuovo al marxi
smo e non avessero costruito un par
tito capace di guidare la rivoluzione 

Essenzlale e. perci6. per la com-
prenslone della Rivoluzione d'Ottobre, 
I'analisl compluta da Lenin della fase 
storica caratterizzata dallo sviluppo del 
capitalismo monopolistic e dall'lmpe-
rlallsmo. Lenin, critlcando I'attenuarsl 
nella socialdemocrazla della coscien-
za della natura dl classe dello Stato, 
recupera la concezione marxista del 
potere statale e preclsa nella defini-
zione della dlttatura proletarla II con
cetto dell'egemonla della classe ope
rala. La dittatura proletarla. dl fronte 
al complesso Intrecclo dl contraddi
zioni determinate dallo sviluppo Impe-
rlalistico. si fonda e si afferma nella 
politica delle alleanze. L'alleanza fra 
opera! e contadini all'interno della 
Russia, come l'alleanza fra II proleta
riate europeo e I popoli oppressl delle 
colonie su scala Internazionale diviene 
in Lenin I'asse della strategia della ri
voluzione e stabllisce il nesso Indispen-
sabile fra rivendicazioni democratiche 
e obiettivi socialist!. Alia luce di que
sta anallsl, la vecchia Russia, squas-
sata dalla guerra. appariva come I'anel-
lo piu debole della catena capitalist!-
ca. II punto In cul era possiblle ope
rare una rottura destlnata a dare av-
vio a un processo rlvoluzionario su 
scala mondiale 

Certo. I tempi e le vie dell'esten-
dersi dl un tale processo sono stati 
diversi da quanto I'ondata rivoluzic-
naria del primo dopoguerra potesse 
far prevedere: ma. se si guarda al com-
plessivo periodo storico dal '17 ad 
oggl. non v'e dubblo che proprio la 
rottura dell'Ottobre ha dimostrato la 
sua capacita di promuovere una realta 
nuova. 

La costruzione 
del socialismo 

La Rivoluzione d'Ottobre ha cambia
to II corso della storia (nnanzitutto 
perche da essa sono nati una societa 
e uno Stato socialistic la prima societa 
la cul struttura economica e fondata 
sulla proprieta sociale del mezzi di 
produzione e sull'abolizione dello sfrut
tamento dell'uomo da parte dell'uomo: 
II primo Stato diretto dagli operai. dal 
lavoratori 

Decislva fu. dunque. la scelta della 
costruzione del soclallsmo in un solo 
Paese. Tale scelta. che oggl appare del 
tutto glusta. fu In realta assai ardua e 
difficile. Nel pensiero dl Lenin e del 
bolscevichi ta rivoluzione russa avreb
be dovuto essere il primo passo della 
rivoluzione socialista in Europa. Quan-
do. perd. I tentativi rivoluzionari fu-
rono sconfitti in Germania. in Unghe-
ria. e in altrl paesi d'Europa si pose 
il problema di assicurare la soprawi-
venza del primo Stato proletario nelle 
condizioni dell'accerchiamento capita 
listico. awiando al tempo stesso la 
edificazione di un nuovo assetto della 
economia e della societa senza alcun 
aiuto estemo. in un Paese ancor tanto 
arretrato e per di piu stremato dalle 
conseguenza della guerra imperialists 
e della guerra civile. 

Ouesta nuova situazlone e gla pie
namente presente nell'opera di gover-
no dl Lenin e nel suol scrlttl e discorsl 
degll ultiml anni. La NEP (nuova politi
ca economica) e un momento di • r>-
tirata • per creare le condizioni di un 
processo dl accumulazione che con-
sentisse pol di awiare la fase della 
industrializzazlone. Ma spend al suc
cessor! di Lenin i l complto dl realizza-
re la edificazione del socialismo In un 
solo Paese. Ouesta scelta — In cul 
Stalin ebbe parte decislva e premi-
nente — dovette attuarsl In una aspra 
• I tuulone Internazionale • Interne • 

affermarsl In una difficile battaglla, In-
nanzltutto contro posizioni. quail quel
le trotzklste. che •— mlrando ad una 
immedlata estenslone della rlvoluzlo
ne su scala Internazionale — metteva-
no In pericolo la soprawivenza stessa 
e II consolldamento del potere sovle-
tico. 

Contro ognl tentazlone awenturlstl-
ca, la tinea segulta dal Partito comu
nlsta bolscevico tese a concentrare le 
energie — nella operante e perma-
nente solidarieta col movimento ope 
raio e comunlsta mondiale — verso 
I'oblettlvo della difesa del potere so-
vletlco e del rafforzamento della sua 
base economica Ouesto obiettivo non 
era vlsto quale fine a se stesso. ma. 
al contrario. strettamente si collegava 
ad una anallsl della situazlone Inter
nazionale che vedeva nel precarlo equl-
librio stabilitosi dopo la prima guerra 
mondiale una semplice pausa Era ne 
cessario procedere a tappe forzate — 
come Infattl si fece. con la collettivlz-
zazione delle campagne e con I priml 
pianl qulnquennali — nella trasforma-
zione del Paese In una grande poten-
za Industrials, capace dl reggere a 
qualslasl urto Nel corso dl quest'ope-
ra fu affrontata anche la lotta contro 
posizioni — quail quelle bukarinlane — 
che. sostenendo un prolungamento In
definite della politica della NEP. quasi 
attendevano che di per se stessa essa 
potesse promuovere un passaggio gra
duate alia collettivlzzazione delle cam
pagne ed alia Industrializzazlone. pro 
ponendo cos! una linea errata soprat-
tutto di fronte alle scadenze dramma 
tiche che I'URSS e tutto II movimento 
operaio avevano dinanzi. 

I successl conseguitl nella edifica
zione delle basl material! del sociali
smo. il ruolo decisivo svolto dal-
I'URSS nella lotta contro II fascismo e 
per la pace, la capacita di reggere vit-
toriosamente alia tremenda prova del-
I' aggresslone nazista nella seconda 
guerra mondiale. I'estensione del cam-
po socialista e la grande ondata libe-
ratrlce che dalla vittoria sul nazlsmo si 
e sprlglonata In tutti I continent!, sono , 
la conferma storica della valldita del- t 
le scelte dl fondo complute nel perlo- ' 
do della costruzione del primo Paese 
socialista. 

In questo quadro va collocate la 
complessa questione dello sviluppo 

della democrazla socialista. Le condi
zioni oggettive splnsero ad una accen-
tuazlone del ruolo dello Stato, del suo 
potere coercitivo contro I nemlcl ester-
ni ed Internl, del suo apparato dl di 
fesa. Cera, dl piu, II peso dell'arretra 
tezza da scuotere. la difficolta di fron 
tegglare I moltepllcl compltl dl ammi-
nlstrazione e di governo con un non nu 
meroso partito dl avanguardia quale 
era quello che aveva diretto la rivo
luzione. la difficolta di dare rapidamen 
te del nuovi quadri. in gran parte pro 
venlenti dalle masse contadine e dalle 
piu sperdute region! della Unlone. quel 
grado dl consapevolezza e dl tensione 
politica. quel bagaglio dl esperlenza 
pratica e tecnlca che aveva fatto la 
forza dell'avanguardia bolscevica. 

Rlspetto all'oggettivo peso dl queste 
difficolta. mancd alia direzione stall 
niana — che pur si Isplrd a una valida 
strategia politica — la capacita di de 
terminare la necessarla concentrazio-
ne delle forze senza per questo re-
strlngere drastlcamente. con misure 
coercitlve. I'esercizio della democra
zla socialista e della stessa democra 
zia dl partito. Mancd anche un adegua-
to sviluppo teorlco sui nuovi problem! 
connessl all'esercizlo del potere e al
ia edificazione dl una nuova societa 
Nell'accesa lotta politica che si apr) 
nel partito bolscevico dopo la morte 
di Lenin non venne meno I'lniziativa 
politica, attenta al modificarsl delle si-
tuazloni e capace dl sviluppl original). 
come quello che portd alia linea di 
unita democratica e antlfascista; ma 
nello stesso tempo, andarono preva 
lendo tendenze all' Irrlgldimento dog-
matico del pensiero di Marx e di Le
nin. al restringimento della liberta del
la ricerca. del dtbattito politico e del
la battaglla culturale 

In tal modo. quelle che erano le du 
re necessita della dittatura proletana 
si Intrecciarono con deformazioni ed 
arbitr! e finirono con I'essere assunte 
come regola di governo. La visione 
stessa della societa socialista veniva 
per molt! aspetti ristretta entro I mar
gin! dl eld che le condizioni del Paese 
e I glganteschl probleml che esso era 
chiamato ad affrontare consentivano 
dl realizzare. E tuttavia, anche gli er-
rorl non potevano piu compromettere 
eld che piu non poteva essere com-
promesso: la nascita di una nuova so

cleta, llberata dallo sfruttamento di 
classe e di un nuovo Stato, impegnato 
nella difesa della pace, del diritti di 
liberta del popoli del mondo Intlero 

Sviluppo economico e 
sviluppo democratico 

Gil Immensl rlsultatl conseguitl 
dall'Unlone Sovietica in ognl campo 
dell'economla. del benessere e della 
liberta delle masse lavoratrlci. della 
scienza e del progresso civile, non 
sono stati e non sono soltanto nel 
I'interesse del popoli sovieticl. ma an 
che nell' Interesse dl tutte le forze 
che nel mondo lottano per la pace 
per I" indipendenza del popoli. per la 
democrazia e per II soclallsmo. Que 
sti rlsultatl testlmoniano non soltanto 
un grandioso sviluppo materiale e tec 
nico, ma la superiority di una trasfor-
mazione sociale che ha eliminato lo 
sfruttamento dl classe e dato vita ad 
una nuova condizione umana. 

In 50 annl dl storia I'URSS 6 stata 
impegnata per 20 annl a difendersi da 
guerre d' aggresslone e a ricostruire 
cid che le guerre avevano dlstrutto 
L' URSS aftrontd II secondo conflitto 
mondiale quando aveva appena portato 
a termine la prima fase dell'industria 
lizzazione Venti mllioni di cittadinl so 
vietici perdettero la vita nella lotta 
contro I'aggressore. II 309b della rlc 
chezza nazionale fu dlstrutto 70.000 cit 
ta e villaggl furono trasformatl in ro-
vine Dopo la vittoria, la ricostruzione 
awenne nelle condizioni della guerra 
fredda. del monopolio atomico delle po 
tenze imperialistiche. 

L'Unlone Sovietica ha sostenuto e so 
stiene sforzi straordinari per sorregge 
re la causa del popoli che lottano per 
la propria indipendenza e per la propria 
emancipazione dal dominio imperialisti 
co. per prowedere alia propria sicurez-
za e alia difesa della pace. Nonostante 
tutto questo, I'URSS. da paese estre-
mamente arretrato. si 6 trasformato nel 
paese che ha aperto all'umanita le vie 
del cosmo. E' divenuta una potenza In
dustrials In gara per 11 prlmato net mon
do, ragglungendo gia il primo posto In 
una serie di settori, e contemporanea-
mente trasformando la condizione dl vi
ta delle masse, garantendo a tutti lavo-
ro, asslstenza, Istruzlons. slcurezza per 
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PROMOSSE DAL P.C.I. IN TUTTA ITALIA 

4 MILA ASSEMBLEE PER CELE3RARE 
LA VITTORIA DELL'OTTOBRE ROSSO 

Domenica i l compagno Longo parlera a Roma al teatro Adriano — Interverra il compagno Ru* 
mianzev, capo della delegazione ufficiale del PCUS — Slancio internazionalista fra i lavoratori 

Le manifestazioni pro-
mosse in tutta Italia dal 
PCI. per celebrare il 50. 
anniversario della Rivolu
zione d'Ottobre costitui-
scono un awenimento po
litico di rilievo per lo 
slancio e lo spirito inter
nazionalista che anima i 
comunisti e i lavoratori 
italiani. 

Complessivaraente, sono 
in programma oltre 4 mi-
la assemblee e riuiuoni di 
sezione, preparate con un 
fervore ricco di iniriative. 

La maggior parte di esse 
si svolgera oggi e dome
nica prossima. 

Domenica 12 novembre, 
appunto. al Teatro Adria
no di Roma avra luogo la 
manifestazione nazionale. 
II Segretario generale del 
PCI. compagno Luigi Lon
go. parlera sul tema: Sul
la strada aperia dalla Ri
voluzione d'Ottobre, avan-
ti nella lotta per la pace 
ed U socialismo! Interver
ra il compagno Rumian-
zev, membro del Comitato 

Centrale del PCUS e vi-
cepresidente dell'Accade-
mia delle Scienze del-
rURSS, il quale guida la 
delegazione ufficiale del 
PCUS giunta in Italia per 
le celebrazioni del 50. del
la Rivoluzione e che c 
composta dai compagni 
Dimitri Scevliaghin, mem
bro della CCC del PCUS. 
Serghei Uralov, membro 
del Partito dal 1914. 
Gheorghi Filatov, docen-
te dell'Aecademia di Scien
ze sociali di Mosca. ed 

Alessandra Monachova, di-
rettrice di un sovcos. La 
delegazione sovietica e 
arrivata a Roma vener-
di scorso e portera il pro
prio saluto alle manife
stazioni celebrative pro-
mosse dal PCI a Torino, 
Valenza Po, Novara. Mila-
no. Genova, Modena. Reg-
gio Elmilia, V'enezia. Tre-
viso. Padova. Napoli. Ca-
stellammare, Portici. Ba-
ri, Foggia, La Spezia. Ff-
renze, Bologna e Livorno. 

I'awenlre. Quest'anno la settlmana la 
vorativa d gia scesa a 41 ore per la 
grande massa degll operai sovieticl e 
ci si appresta a toccare le quaranta ore 
per tutt i , mentre la produzione Indu 
striale si d accrescluta di 65 volte in 
cinquant'anni con un ritmo medio an 
nuale (tra II 1929 e II 1966) doll'11.1% 

L'antica Russia era un paese con 
una sterminata massa dl analfabeti 
L'Unione Sovietica ha oggl II primato 
nella istruzione pubblica, nella diffusio 
ne della cultura. In molte discipline 
sclentifiche. VI sono nell'URSS quasi 
50 milloni dl studentl medi e quattro 
milioni dl studenti degli istituti univer 
sitarl (quaranta volte In piu nspettc 
all'epoca prerivoluzionaria) Nelle fab 
briche II numero degll specialist! e 
arrivato a tredici milioni (sessantacin 
que volte in piu) I ricercatori scienti 
ficl sovieticl (settecentomlla) sono 
pari ad un quarto di tutti I ricercatori 
del mondo. Queste Impressionanti ci 
fre, e le moltissime altre analoghe che 
potrebbero essere elencate, non vo 
gliono significare che nell'Unione So 
vietica ognl problema e risolto: la 
strada del socialismo d una strada 
nuova e ardua Ma esse indicano una 
capacita di progresso senza confron 
to. E' il mutamento qualitativo delia 
socleta che pud dare ragione di una 
tale trasformazione: questa. Infatti. e 
potuta awenire solo In virtu del pro 
cesso di liberazlone e di elevazione 
umana e sociale che ha fatto di ster 
mlnate masse oppresse le protagoni 
ste della storia del proprio paese e 
ne ha cos! liberato le Immense ener
gie creatricl Tale opera e I'evento piu 
radicalmente democratico della storia 
della umanita. Da tale natura della ri
voluzione e della societa socialista e 
derivata la capacita per il Partito co 
munista e per I' Unione Sovietica di 
scuotere da sd quelle deformazioni e 
quegli errori che erano venuti frenan 
do I'lniziativa creatrice del Partito e 
lo slancio costruttivo di tutta la socle
ta. Nessun'altra forza avrebbe trovato 
in sd I'energia dl promuovere un ri-
pensamento e un rinnovamento quale 
quello Inlziatosl col XX Congresso del 
PCUS. 

II XX Congresso del PCUS. forte 
della coscienza del rlsultatl raggiunti 
nell'URSS e del mutamento del rap
port! dl forza Internazionall. ha dato 
nuovo sviluppo alia strategia della lot
ta per la pace e per II socialismo. im-
primendo cos) slancio all'iniziativa po
litica per la pace e per I'indipendenza 
e il progresso dei popoli: ha awiato 
il superamento di scompensl e squili-
brl che si erano venuti determin^ndo 
nella costruzione dell'economia socia
lista: ha promosso I'elevazione del te 
nore di vita e dei consumi delle grandi 
masse; ha assicurato il ripristino del
la legalita socialista e ha dato impul-
so alia estenslone della democrazia 
socialista. Ouesta crescita. in cui si 
sono gia conseguitl risultati di cos) 
grande rilievo. sollecita oggi un ulte-
riore sviluppo della organizzazione del
la democrazia socialista. che awi i a so-
luzione problem) di grande importanza. 
ancora aperti, quale d. in particolare. 
quello della vita culturale. della liber
ta della ricerca. del dibattito e della 
produzione nel campo artistico e Intel-
lettuale. Lo stesso sviluppo dell' eco
nomia impegna oggl I'URSS In una ri-
forma che si propone obiettivi piu 
avanzati attraverso una piu rigorosa 
applicazione delle leggi economiche ed 
una sempre piu ampia partecipazione 
dei lavoratori alia determinazione de
gli indirizzi. 

Un tale impegno non si muove cer
to nella direzione di un ritorno verso 
forme di democrazia borghese; ma, al 
contrario. si fonda su una realta radi
calmente diversa da quella del capita
lismo e tende a realizzare sempre piii 
compiutamente un * regime In cui vi 
d la piu ampia liberta per I lavoratori 
e questi partecipano di fatto, in mo
do organizzato. alia direzione di tutta 
la vita sociale >. (Togliatti. Promemo-
ria di Yalta). 

La lotta per la pace e 
I'indipendenza dei popoli 

La Rivoluzione d'Ottobre e la costru
zione di una societa socialista non 
hanno dato alia causa del progresso 
dell'umanita solo il contributo di un 
grande esempio e dell'aver messo in 
movimento immense forze liberatrici 
in tutto il mondo. ma anche quello del
la parte decisiva che I'URSS ha avuto 
ed ha nelle lotte per ta pace. I'indipen 
denza dei popoli e I'emancipazione 
sociale. 

Per la propria natura di stato socia
lista. il cui sistema economico non 
ha bisogno per svilupparsi di ricorrere 
alle guerre. IXInione Sovietica ha rac-
colto la lotta ormal secolare del mo
vimento operaio contro le guerre di 
aggresslone e di rapina e ha portato 
sul piano statale la lotta per la pace 
del movimento socialista. Dal decreto 
sulla pace dei Soviet, che fu il primo 
atto di politica estera del nascente 
stato proletario, alia azione politica 
e diplomatica volta a promuovere un 
fronte comune contro il fascismo che 
ne scoraggiasse la volonta aggressiva. 
alle piu recentl posizioni dell'URSS 
sulle question! del disarmo, della sal-
vaguardia e della universalita del-
I'ONU. della slcurezza europea, del-
CEstremo e del Medio Oriente, tutta 
la politica dellUnlone Sovietica e ca-
ratterfzzaft de un coatante • coeren

te sforzo dl pace. Al tempo stesso 
I'URSS ha fornito e fornlsce tutto II 
suo sostegno all'autonoma lotta dei 
popoli per la propria indipendenza: 
dal momento della erolca resistenza 
del popolo e della Repubblica spagnola 
contro II fascismo fino all'odierna eplca 
battaglla del popolo vietnamita contro 
• 'aggresslone Imperialista degll USA 

E' merito dell'Unlone Sovietica e di 
Lenin aver per priml affermato il prin-
cipio della coesistenza pacitlca tra 
stati a regime socials e politico di
verse E' merito dell'Unione Sovietica 
a del XX Congresso del PCUS aver 
affermato che. dati gli odierni rappor-
ti dl forza internazionall e il caratte-
re distruttivo delle nuove armi atomi-
che. la guerra non e piu inevitabile. la 
pace pud e deve essere imposta dal
la lotta del popoli come bene supre
mo. Una politica dl coesistenza pacifi-
ca. perd. tanto corrisponde alia naturn 
del socialismo quanto contrasta con 
quella dell' imperialismo. L" Impenali-
smo tenta in ognl modo di impedire II 
realizzarsi di un autentico sistema di 
coesistenza pacifica che deve essere 
un regime Intieramente nuovo di rap
port! internazionali. fondato, sul rifiu 
to della guerra e sul diritto dl ogni 
popolo a sceghersl liberamente il pro 
prio destino Imporre con la lotta la 
coesistenza pacifica slgnifica dunque. 
contrastare la tendenza imperialista 
alia guerra. Impedendo aH'imperialismo 
dl scaricare nella guerra le propne 
contraddizioni e affermando I'indipen 
denza e la liberta dei popoli Un compi-
to. di tall dimensioni non sarebbe nep 
pure pensabile senza I'esistenza e la 
forza dell' Unione Sovietica e di una 
area socialista. Anche per questo I'at-
teggiamento verso la Rivoluzione d'Ot
tobre e I'Unione Sovietica resta la di 
senminante fondamentale per ogni lor-
za politica e ideale che voglia altronta 
re I grandi problemi della nostra epo 
ca In una visione internazionalista e 
di pace. 

L'esperienza storica ha contermato 
la plena validita della linea internazio 
nalista seguita dal settore comunlsta 
del movimento operaio, tra la prima e 
la seconda guerra mondiale, quando 
esso prese la via della piena solida
rieta e della unita. nell'lnternazionale 
comunista. con il Partito che aveva da
to vita all'Ottobre e veniva edificando 
il socialismo. La scelta per I'Ottobre. 
per II socialismo, per I'internazionali-
smo proletario signified, per ognl par
tito. scegliere la strada giusta per di-
fendere ed esaltare gli interessi au-
tentici della propria classe operaia e 
del proprio paese. 

Per quanto riguarda il nostro Paese. 
I fatti hanno dimostrato che nessuno 
piu del comunisti ha saputo difendere. 
nel piu vigoroso spirito internaziona
lista, gli interessi degli operai e dal 
popolo italiano. della nazione. nella 
battaglia antlfascista. nella Resisten
za. nella lotta per la rinascita demo
cratica e I' indipendenza nazionale e 
per avanzare verso il socialismo. 

Diversa d la situazione odierna ri-
spetto al periodo nel quale una dire
zione centralizzata dell'intiero movi
mento comunista internazionale fu ne-
cessaria per aiutare e spingere le 
avanguardie rivoluzionarie dei vari pae
si a darsi una strategia e una linea 
politica giusta nella lotta per il socia
lismo. contro il fascismo. per la demo 
crazia e la pace. La stessa crescita 
del movimento. le vittorie del sociali
smo e delle nvoluzioni anticoloniali 
in una parte grande del mondo. in pae
si diversi e in diversi continenti. la 
avanzata in paesi capitalistic! svilup-
pati di partiti comunisti affermatisl co
me grandi forze politiche nazionali. la 
diffusione delle idee del socialismo e 
del marxismo tra popoli di civilta e 
tradizioni culturali tanto diverse, han
no portato al superamento del vecchio 
tipo di organizzazione centralizzata. ed 
hanno posto in primo piano I'esigenza 
dell'autonomia dei partiti comunisti e 
delle forze rivoluzionarie di ciascun 
paese e della ricerca di vie di avan
zata al socialismo pienamente corri-
spondenti alle situazioni nazionali. So
no anche sort! probleml drammatici e 
di difficile soluzione. La crisi di cui * 
investita la rivoluzione cinese. gli er
rori del gruppo dingente del Partito 
comunista cinese. hanno inferto un 
grave colpo aH'unita del movimento 
comunista internazionale e delle forze 
che lottano contro I'imperialismo. Di 
fronte alia crescente aggressivita del
l'lmperialismo. al carico di sangue e 
di miseria che la sua volonta di do 
minio fa pesare sui popoli. alia m. 
naccia per la pace del mondo e 
per la umana civilta che essa com-
porta, I'esigenza dell'unita d piii forte 
che mai. Operare per rafforzarla. ri-
costituirla ed estenderla d un com 
pito che pud essere assolto ponendo 
a fondamento I'autonomia del partiti e 
la diversita delle situazioni e delle vie 
della rivoluzione socialista: ed d un 
dovere internazionalista. 

Gli ideal! internazionalisti e la Ri
voluzione d'Ottobre hanno animato le 
lotte e I'avanzata del movimento ope
raio italiano e del nostro Partito. Su 
questa strada d stato possiblle abbat 
tere la tirannide fascista. satvare I'm 
dipendenza nazionale. gettare le basi 
di un nuovo regime democratico Su 
questa strada il PCI continuera a lot-
tare per rinnovare I'ltalia e fame un 
paese socialista. per la pace, per la li
berta di tutti I popoli e la vittoria del 
soclallsmo nel mondo. 

n Comitato Centrale del • £ & 
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EREDITA' E A TTUALITA DELIA RIVO-

LUIIONE BOLSCEVICA NELLE DICHIA-

RA1IONI Dl ARTISTIEINTELLETTUAU 

U OTTOBRE 

e la cultura italiana 
Pubblichiamo oggi alcune dichiara-

zioni e considerazioni sul significato 
della Rivoluzione d'Ottobre, rilasciate 
al nostro giornale da intellettuali ita 
Hani. A!lre, giunte quando gia questo 
supplemento era impaginato, ne pub-
blicheremo nei prossimi giorni. 

Non abbiamo inteso, con questa ini-
ziativa, ne tentare un censimento ne, 
tantomeno, raccogliere una silloge di 
•logi. Piuttosto ci interessava trasmet-
tere ai nostri lettori il senso di un di-
scorso aperto, di un dibattito di idee, 
attorno a un fatto che cinquant'anni fa 
sconvolse il mondo per ricostruirlo su 
basi radicalmente nuove, rivoluziona-
rie, socialiste. 

Un fatto che continua a « produrre » 

punti di energia per la rivoluzione di 
oggi e di domani dovunque esistano 
forze capaci di intendere e trasformare 
in azione politica, nelle condizioni piu 
diverse, i signiftcati profondi dell'Ot-
tobre rosso. 

I liberi contributi di intellettuali che 
abbiamo richiesto, proprio nella loro 
diversita di accent! e singolarita di an-
golazione, testimoniano della validita, 
diremmo della necessita, di un discorso 
che non sla ne velleitario ne accade-
mico ma verta su una possibility reale. 
nata da una eredita precisa: la rivolu
zione socialista nel nostro secolo. 

Questo tema e stato imposto alia 
societa dall'Ottobre 1917. Ed e un tema 
che e vivo, proprio perche non soffre 
di essere ne ingabbiato in formule ne 

catalogato in schemi. Esso vive, ognl 
giorno, nell'azione e nell'iniziativa di 
lotta, ideale e sociale. di chiunque trag-
ga dal marxismo la lezione di metodo, 
di concretezza politica, di audacia rivo-
luzionaria che, nelle loro condizioni, 
seppero trarre i bolscevichi di Lenin 
nel 1917. 

A 50 anni dall'Ottobre la testimo-
nianza piu valida della sua attualita 
ci sembra, oltre ogni omaggio dovuto 
a cid che e grande storia, la freschezza 
e la spontaneita di un interesse appas
sionato e disinteressato che e gia, di 
per se, prova di vitalita e insostituibilita 
delle grandi idee-forza del nostro se
colo, le idee del socialismo. 

Maurizio Ferrara 

Ranuccio 
Bianchi Bandinelli 

STORICO DELL'ARTE 

La Rivoluzione d'Ottobre e 
stato senza dubblo I'awenl-
mento storico piu Importan-
te di questo secolo, che pu
re ha vlssuto I'lnferno dl 
due guerre mondiall. 

La Rivoluzione d'Ottobre e la 
creazione dl un grande sta
to socialista hanno significato 
per I'umanlta una svolta dal 
la quale, direttamente o lndl-
rettamente. discendono tuttl 
1 piu Importantl mutamentl 
che caratterizzano il nostro 
tempo 

Nuove vie sono state aper-
te cinquant'anni fa. nuove pos
sibility a tuttl gll uomlnl e co
me ognl grande fatto storico 
ci6 non poteva avvenlre sen 
za sangue. senza lotta, senza 
dolorosi errori. Ma se la co-
stituzione di una umanlta 
nuova. moralmente piii eleva-
ta, interiormente piii libera. 
tesa al dominio sulle forze 
della nature e alia pactflca 
convivenza fra I popoli ft an 
cora considerate da moltl co
me una Utopia, ebbene, lo pre-
ferlsco essere tra coloro che 
credono in questa Utopia per
che sempre, in ognl tempo, 
soltanlo le utopie hanno fat 
to progredire gll uomlnl e 
avanzare 11 mondo. 

In questl cinquant'anni in 
una sempre piii grande parte 
del mondo le concezlonl di 
fondo del socialismo sono dl-
venute un fatto lrrlversibile; 
esse lnformano dl se le nuo
ve generazioni anche se In mo
di dlversl e senza legaml par-

.titlcl. sopra una base cosl am-
pia che rende impossibile 11 
successo a qualunque tentati-
vo possa esser fatto dl a rre-
stare 11 cammino che si lnizi& 
neU'ottobre del 1917 con la 
vittoria del bolscevichi. Percio 
le celebrazionl dl questo cin 
quantenarlo non sono tanto 
uno sguardo al passato o una 
commemorazione. quanto uno 
sguardo teso, con serena con-
sapevolezza dl forza. verso U 
futuro 

Renato Guttuso 
PITTORE 

Tanto plti vlvente ft «rov 
tobre» quanto piii esso si e 
andato attuando, e si attua, 
attraverso la lungm dura espe-
rienza del costrulre. Costrul
re 11 nuovo ft Impress ancor 
piii rlvoluzlonarta che abbat-
tere II vecchlo. Cio awiene 
nella lotta. Interna ed ester-
na. nelle difficolta. nelle con 
traddizionl. con un salto avan-
tl e uno lndletro. con gll er
ror! anche: ma nella trasfor-
mazione costante. nella soli-
dificazlone delle conquiste. 
neiracquisizlone. glomo per 
giomo. della coscienza socia
lista. 

Solo t nvoluzlonan occa
sional! ed emotlvt, i rivoluzio-
nari deboli o plgri pensano 
a «ltXtobre • con nostalgia e 
si rattristano che 1 dlngentl 
del partlto comunlsta tndos-
smo il dopplo petto e non la 
tuta delle guardie rosse. La 
tuta blu pu6 essere, ft. se si 
vuole, piii bella; e, Torse, 1 
grattacieli di Mosca sono mo
no « belli » delle mura dl Pe-
chino coperte dl strtscionl e 
di scrltte nere. rosse e blan
che. E' certo che gll eroisml 
nelle fabbrlche. nelle campa 
gne, nelle unlverslta sono sco 
nosciutl. e non suscitano la 
nostra commoxlone e U no
stro entusiasmo quanto gll 
eroisml della lotta rlvoluzlo-
naria armata Ma non credo 
che si possa piangere, da rt 
voluiionari. con vers Iacrt-
• e l'sssassinio dl sCbes 

Guevara, ne si possa intende
re in profondo 11 senso della 
sua impresa, se non si capl-
sce che la rivoluzione si fa 
anche, ognl giorno, da cin
quant'anni, nell'Unione Sovie-
tica, e che «1'Ottobre» vive 
e si rlnnova continuamente 
«in modo razlonale e produt-
tivo», a ognl passo, in ognl 
lotta, e anche In ognl dlscus-
sione, In ognl incontro diplo-
matlco, In ognl tentatlvo dl 
salvare la pace 

Giacomo Manzu 
SCULTORE 

II 50.mo anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre e una 
data stonca che ormai ap-
parttene a tutto il mondo e a 
tutte le cosclenze dell'umano. 
Anche oggi. U suo significato 
e la sua forza hanno nome 
a FUTURO »: perche e la SOIB 
via sulla quale sono possibili, 
neU'untone, la pace e il pro-
gresso contro l'lmperlalismo. 
la violenza e la guerra. Al po-
polo sovletico, alle sue gran 
di conquiste e al suo awenire 
11 mio caro saluto 

Luigi Nono 
MUSICI5TA 

La Rivoluzione d'Ottobre se-
gna 11 passaggio dalla pretsto 
ria alia storia. Ma troppl pae-
si sono ancora condannatl alia 
prelstoria: lmperlalismo cap! 
talistico nord-americano, go 
vemi antlnazlonall. Ma I po
poli sono In lotta. Non dob-
biamo quindl llmitarci a rl-
cordare o celebrare la grande 
Rivoluzione bolscevica. ma 
onorarla — e con essa tutte 
le altre rivoluzloni seguenti — 
versando • secchle piene di 
nero petrolio sullo stagno da 
dove vengono le zanzare che 
danno la febbre > 

I tessitorl di tappeti di 
Kujan BulaK cosl brechtiana 
mente onorarono Lenin II 
compito e I'lmpegno nostro 
oggi ft maggiore verso nol 
tutti e verso la gloriosa Ri
voluzione bolscevica. InfatU lo 
stagno e le zanzare di leri so
no diventate basi amerlcane 
sparse in tutto 11 mondo. sono 
napalm, massacri. assassin] 
compiuti contro 1 popoli. 

Anche nel nome di Lenin, 
viva I'lnternazionallsmo ope-
rente, dalle Ande alle risaie 
del Vietnam, dalle forest* 
arricane, alle fabbrlche, alle 
campagne. alle unlverslta eu-
ropee 

Franco Ferrarotti 
ORDINARIO Dl SOCIOLOGIA 
ALL'UNIVERSITA' 01 ROMA 

Per giudtcare dl un gran 
de rivolgimento storico cin
quant'anni non sono moltl, ma 
possono offnre una prospetU 
va. Le rivoluzloni Invecchle 
no, ristagnano e muoiono per 
region! apparentemente diver
se, anche contreddittorie, nel
la sostanza perche non rtesco 
no a sottrarsl ne alia finzto 
ne giurldlca (le riforme legl-
ferete, ma non garantlte or-
ganizzativamente nella rout* 
ne quotidiana) ne a quel true-
co ideologico che consist* nel 
bloccare la possibilita d'ognl 
veriflca empirics in nome del
la promessa profetica (la ri
forme sognate). Una rivolusto 
ne autentlca non puo mal dir 
si compluta. ma una rivoluzio
ne ft d'altro canto rinlta quan
do sla costretta a giurare, e a 
sperere tndeflnltamente, sulla 
parola del capo carismatico: 
da un cesarismo airaltro. 

Clo che ml pare altamente 
positlvo nel caso della rivora-
ziono sovietlca ft la sua capav 
dia dl auto-riflesslone. Test-
gens* dl reccordare oontlnusv 

mente 11 ntmo dl svlluppo e 
le caratterlstiche delle proprle 
strutture Istltuzionali al can-
giantl bisognl delle grandi 
maggioranze. C16 ml colplsce 
assal piii che gll exploits del 
l'astronautica, che sono per 
definiztone strumentall; ml 
sembra piii Importante della 
sonda su Venere. Perche indi-
ca 11 problema piii vero e piii 
complesso del nostro tempo: 
l'umanlzzazlone del potere. 
Non si tratta della semplice 
razionalizzazione tecnocratica 
delle decisioni, ma della risco-
perta. in termini organizzativl 
e non solo dl principio. della 
fonte della legittlmita reale. 
della sua Ultima radice: I'uo 
mo come fine, 1'uomo non In 
generate, ma nella sua sped-
ficita storica. oggi. hie et 
nunc 

Questa ripresa crltica della 
quotidianita da parte del pro-
cesso rivoluzionario consente 
oggi dl misurare la funzione 
profondamente reazlonarla di 
ogni accettazlone della doppla 
verita. cioe del divarlo fra 
dlchiarazionl uificlall. rltuall-
stlche. e situazlone reale. e 
nello stesso tempo rtpropone 
in termini nuovi il rapporto 
fra sociologia e marxismo. 
Questo rapporto non ft piii 
concepibile in termini astral 
tamente prioritarl. Nella ml-
sura in cul 11 marxismo da 
dottnna. una fra le tante. si 
fa vita, senso della dlrezione 
del movimento storico e co-
struzlone della nuova societa. 
esso trova nella demistifica-
zione sociologies un momento 
critico essenziale, lo strumen 
to che ne Impedisce la pletrl-
ficazione dogmatica. che assl-
cura 11 legame fra cambiamen-
ti strutturaU oggettlvi. valor! 
leglttlmantl e attegglamentl 
delle oeramalita individuall 

Cesare Musatti 
ORDINARIO Dl PSICOLOGIA 
ALL'UNIVERSITA' Dl MILANO 

Nei pnmi gioml del No
vembre 1917 ml trovavo, a 
vent'aruit, come aspirante uffl-
ciale in un osservatorto d'ar-
tiglieria collocato In una ca-
vema del monte Cengio. al 
bordo dell'altipiano dl Astago. 
Ereno 1 gioml dl Caporetto. 
ed eravamo lo e l mlel soldatl, 
awilltl e depress! per 1'lnva-
sione del Veneto orientale, ed 
in continuo allarme perche m 
attesa che anche di fronte m 
nol gll austriad attaccassero. 

Due volte al giorno per 1 
past! facevo una corsa fino 
alia mensa dl una batterla 
IstallaU nelle vicinanze. Li ar-
nvava ogni due o tre giorni 
un gtomale. e le notlzle si ap-
prendevano cosl. 

Un giorno si trovO scruto 
che a Pietrogrado I bolscevi
chi. guidati da Lenin, avevano 
rovesciato U governo Keren-
ski e avevano preso 11 potere. 

Un ufficiale commento: «A-
desso questo claltrone fa la 
pace e noi abbiamo addosso 
tutto I'esercito tedescoa. Io 
ml azzardai a dire limldamen-
te: «Mio padre conosce Le
nin. Non e un daltrones. Ma 
non ebbi fortuna e restai solo 
con 1 miel pensieii. 

Mio padre sera trovato el-
(ettivamente con Lenin 1'anno 
prima a Klenthal, dove dopo 
Zimmerwald si ereno riunitl I 
rappresentant! del partiti so 
clalisti che net paesl beUige-
ranti non avevano aderito alia 
guerra. 

Pre gll Italian! e'era anche 
Modtglianl; e mio padre ml 
aveva raccontato che durante 
le discussion! animate alle 
quell Lenin e gll altrl delegaU 
nasi avevano preso parte. 
Modigllan! aveva commentato: 
m Sono troppo compllcatl, tor-
tuoai e caviilosL Vuoi mettere 

nol Italian!! No, non sono del 
veri rivoluzionari!». 

A Modigllan! come persona. 
lo, che ltio conosciuto fin da 
quando ero bambino, sono 
sempre rimasto affezlonato 
Ma non ho mal potuto dimen 
ticare In questl cinquant'an
ni, durante 1 quail cos) van 
camblamentl si sono compiuti 
nel mondo e nel nostro paese, 
connessl a quanto era acca-
duto in quel giorni del No
vembre 1917, quella sua frase, 
che getta luce su tantt aspettl 
del movimento di classe In Ita
lia: a Vuoi mettere noi ltalia-
ni! No, quest! bolscevichi rus-
si non sono dei veri rlvolu 
zionari! » 

Marino Mazzacurati 
SCULTORE 

Penso che la mia generazio-
ne. piii profondamente delle 
altre che cl hanno preceduto 
o seguito, ha creduto nei va
lor! della Rivoluzione d'Otto 
bre. 

Per noi che eravamo giova-
nl quando 11 fascismo doml-
nava. la rivoluzione russa era 
un ideale, una speranza nel 
futuro, era. soprattutto, la fi-
ducia nelle capacity di rtscat-
to dell'uomo. 

Cosl I'abbiamo sentlta e vls-
suta noi. 

Guardare alia Russia, alio 
ra, slgnlflcava soprawivere 
alle miserie del presente. Era 
un'evasione carica dl realta, 
di verita, dl speranza. Era, e 
non lo sapevamo ancora, 11 se
me fecondo della Reslstenza. 

Ore, e sono passati cin
quant'anni, U mondo e cam-
biato. Molte illusion) nostra 
si sono dissolte con la nostra 
gioventii e abbiamo tmparato 
che blsogna amare la rivolu
zione e la verita nello stesso 
modo, con la stessa Intensita 
per non tradirle entrambe 

Ma e certo che se qualcosa 
e camblato In megtlo nel mon 
do. nonostante gll errori che 
ognl azione dell'uomo e del 
grand! scismi storici compor-
ta, lo dobbiamo alia rivoluzio
ne russa. Per quello che e sta
to di esempio, per quello che 
ha significato di vittoria della 
raglone sulle mllle superstl-
zioni dl cul ancora oggi sla-
mo schiavi. Anche 1 paesl piii 
reaztonarl, 1 paesl socialmen-
te e culturalmente piii sotto 
sviluppatl, sono stall coinvoltl 
nella irrefrenablle ondata di 
volonta di glustlzia che la ri
voluzione russa ha imposto al 
mondo. 

Lo dimostra 1'ansia dl pro-
gresso dei fratell! popoli dl 
colore, lo dimostra l'Amertca 
del Nord che si ribella al raz-
zismo e alia guerra nel Vie^ 
nam. Io sintetizza 1'Ameiica 
Latlna col suo! mllle «Che • 
Guevara, misslonari mortl per 
la glustizia. Lo dimostra, fl 
nalmente, la volonta dell'uomo 
di fare! uomo nel mondo 

Santo Mazzarino 
ORDINARIO Dl STORIA 
ROMANA ALL'UNIVERSITA' 
Dl ROMA 

Nel pensiero dello stonco 
ttaliano. la Rivoluzione d'Ot
tobre solledta, com'e naturale. 
molte considerazioni dl Inte
resse generate: ne rlcordero 
solo due. Innanz! tutto, I'acu-
tezza con cul uno storico tta
liano. Guglielroo Perrero (lo 
autore dl Grandtzm e deca 
detaa di Roma) osservavm. 
gia nel 1897, che la Russia 
avrebbe dato al mondo una 
nuova storia del proletariate 
EgU riteneva che questa tra-
sformazlone sarebbe state ope-
rata (contro la classe dlrlgen-
te auista) aotto n segno del 
• comtmismo ruatoa, da nioa 

generazione dl uomlnl che l 
forse contera neU'avvenire per 
molto». Da queste parole, 
scritte, come dicevo, nel 1897, 
la Rivoluzione d'Ottobre can 
cello quel « forse »; essa con 
fermb, nel complesso, le pre-
messe da cul partlva la pre 
visione di Ferrero. 

Arriviamo cosl alia seconda 
delle nostre considerazioni: co
me fu posslbile. neU'ottobre 
(novembre) 1917, la rivoluzio
ne proletarla In un paese a 
produzlone capitalistica me 
no vigorosa che altrove? Sono 
notlssime le critiche dl Lenin 
alle test dl Sukhanov (storico 
« piccolo-borghese». e mem
bra dell'Accademia sovietlca) 
su questo punto; e assal piii 
recent!, per esempio, le dl-
scusslonl (1956 e 1957) fra gll 
storici sovietic! Grave e Maev-
skij, 11 primo awerso e il se 
condo favorevole alia tesl se-
condo cu) la Russia zarista dl 
fase imperialistica dipendeva 
largamente dal capitale fran-
cese e lnglese. Vero e che In 
Russia, gia a! temp! In cul 
Ferrero scriveva (1897, si rt-
cordl), eslstevano le premes-
se qualitative per quella tra-
sformazione che (come Perre
ro, appunto, provide allora) 
avrebbe dato al mondo una 
nuova storia Una artel' russa 
d'allora aveva. in potenza, e, 
qualitativamente. quel carat-
tere progressive, che nel 1897 
suggerlva alio storico italiano 
la formula «comunlsmo». 
quasi precoriimento del clas
sic© nome riproposto da Le
nin nel 1917. Appunto le gran
di possibilita qualitative dl 
svlluppo rendono necessarl (e 
scientificamente possibili) 1 
«salt!». cioe le rivoluzloni. 
La Rivoluzione d'Ottobre e, 
fra quest! «salt!», 11 primo 
che ci abbla chiarito una stf-
fatta dialettica del processo 
storico. nella sua dlmenslone 
mondiale 

Giorgio Strehler 
REGISTA 

Quando ml avete chlesto di 
scrivervt qualche rtga che 
esprimesse la mla testlmo-
nianza in occastone dell'anni
versario della Rivoluzione dl 
Ottobre. Invece dl mettermi 
alia macchina da scrivere, so
no andato a cercare un Ubro 
dl poesie per ritrovare e rl-
leggermi — come fosse la 
cosa piii naturale da fare — 
del vers! dl un poeta che mi 
e partlcolannente caro e che 
ha fatto la rivoluzione e ITia 
cantata, meglio dl ognl altro. 
Forse. o certo. perche soltan-
to I poet! riescono veramen-
te a fare misurare con chla-
rezza quella valanga dl senti
ment! e di region! che la Ri
voluzione d'Ottobre susclta 
In tutti coloro che vivono la 
propria storia di Intellettuali 
non soltanto nella dimenslo-
ne delle art! ma anche e so
prattutto In quella della vita 
che si fa con le proprle man! 
in mezzo e insleme agll altrl 
uominl giomo per glomo. con 
la responsabilita di costrulre 
un mondo che sia dawero per 
1'uomo. 

II poeta che sono andato a 
rtleggennl 6 MaiakovsU e, 
fra tantl vers! bellisslrol, ne 
trascrlvo solo alcunl che dl-
cono certamente meglio dl co
me avrel potuto farlo to quel
lo che sento. 1 prim! vera! 
sono dl orgoglio per cavere 
fatto > questa rivoluzione: 
« Senza celare la gloia — lot
to — una falsa modestta — 
grido coi vindtori — della fa
me e del bulo: sono stato 
io — slamo statl nolt. Altrl 
sono vers! d'amore: «Vorrel 
parlare delltXtobre — noo 
sbatacchlando una campana 
— non con parole — che ador-
nlno — ana Ueplda comodi-

ta. — Potessi dare — alia Ri
voluzione — gll stessi norm — 
che alle lnnamorate — si dan-
no 11 primo giorno!». E altrl 
vers! ancora dl consapevolez-
za: « Piii bianca — per me — 
della guardia bianca — e la 
morta parola — anniversario. 
— Anniversario e cenere — 
sabbla e fumo — anniversa
rio — festa dl cadutl — an
niversario — e 11 paese del 
sepolcrl. — Ma per nol — 
significa bllancio dl lavoro — 
signifies sudors — mlsurato a 
litri». 

Cosl per noi. dico per cm 
e nel socialismo. al dl qua e 
al dl la della dialettica che 
pub anche dlvidercl dalla 
prassl quotidiana, al d! la del 
l'orgoglio per quel compagn! 
dl ieri che hanno saputo farla 
la rivoluzione. al dl la dell'af 
fetto, al dl la del fatto sen 
timentale. mi pare che la rivo
luzione e soprattutto una mi 
sura continua per II nostro la
voro, per la nostra lotta dl 
ogni ora, sla che essa si svol-
ga sul grand! tern! Ideologic! 
e politic! del nostro momento. 
sla si recchluda nella lotta 
ugualmente importante per 11 
• soldino In piii», quel soldi-
no In piti di cui parla un al
tro grande poeta socialista 
Bertholt Brecht. 

Un altro poeta che ha guar 
dato. con gloia il superamen 
to delle a fatiche delle monta-
gne». cioe della rivoluzione 
e con severe, preoccupata e 
nduciosa coscienza anche «le 
difficolta della planum ». quel
la planura che e rimmenso 
panorama della costruzione 
del socialismo dl cul la Rivo
luzione d'Ottobre fu soltanto 
1'inizio e la necessarla premes-
sa. Quindl per nol, Intent! 
nelle fatiche della montagna 
o in quelle della planura, la 
Rivoluzione d'Ottobre ft U se
gno che deve farci ritrovare 
al dl la delle difficolta. al dl 
la delle metodologie e delle 
scelte della lotta politica. una 
solidale unite di partenza, un 
qualcosa dl sicuro che sta alle 
nostre spalle, una specie dl an 
tico calore fratemo che niente 
pu6 toccare 

II sentimento die la Rivo
luzione d'Ottobre provoca In 
me e innanzltutto un grande 
sentimento di fraternita e ml 
ft caro pensare proprio nel 
momento dl tanto facile dl-
simpegno, che ft pol soltanto 
I'ipocrito impegno della rea-
zione, che la memorla lontana 
e pur tuttavta sempre cosl 
vicina e rlnnovata della Rivo
luzione d'Ottobre resta U se
gno di un patrimonlo oomune 
inalienabile per la nostra uma-
nita 

Roberto Roversi 
SCRITTORE 

Tuttl sanno quello che ft 
stato (nel ventlseiesimo volu
me delle opere dl Lenin c'ft 
la storia drammatica dl que) 
gioml). Ma celebrare signlfl 
ca magmflcare, esaltare (co
me sarebbe glusto); e si cele 
bra. di solito. cid che ft acca 
duto, che ft deflnitivaroente 
concluso. Marmo della storia. 
Invece ognl cosa ft ancora to 
movimento, alia rtcerca, dietro 
a dure necessita. I problem! 
incalzano, difficolta inslstono, 
In altre parti del mondo (e 
qua da noi) cl sono l padroni, 
le varie siberle. le pollzle degll 
zar — che torturano. Dunque 
quests rivoluzione non ft U mu 
ro dl un monumento fatto (e 
da lmbiancare ognl tanto). ma 
I'awlo formldabile, ancora In 
atto, dl una rivolta maturata 
e totta da consumare. «Com-
pagnl lavoratoril Rloordatevi 
che ora voi ttttti amminlstra-
te lo Stato. Nessuno ?1 alutera 
se vol steed non tl unlrete e 

tutu gll affan dello Stato». 
Se una parte (piccola) del 
mondo si ft salvata (per vlrtti 
propria), non dlmentichiamo 
oggi che un terzo vive ancora 
dentro al proprio sangue; che 
nuove terriblll lotte si presen-
tano per ! gioml a venire, se 
si vogliono creare le condizioni 
adatte al fiorire della proprle 
ta proletarla; doft dell*unlca 
proprleta proletarla, che ft U 
potere 

Ernesto Treccani 
PITTORE 

Quando ero Damblno. nelle 
condizioni ovattate dl una al 
tuazione privileglata. sognavo. 
un mondo di giustizla, di gente 
che si vuole bene, dl (elicit* 
per tutti. Piii tardl ft Interve-
nuta una scelta di classe, ra 
dicale e profonda. a convin-
cerm) che quest! sentiment) 
sarebbero altiimentl Utopia e 
fatalmente menzogna nel con 
front! della realta. Cera U r» 
sclsmo e siamo dlventatl co 
munisti (ottando contro il fa 
scismo. Nello sfondo, come 
forza Ideale e'era la Rlvolu 
zione d'Ottobre e la realta del 
lTJnione Sovietlca. Sono passa 
ti moltl anni, il mondo si ft tra 
sformato, nuovi problem! sono 
sort!, nuove eontraddlzlonl si 
sono manlfestate. Ma anche 
oggi. dopo 50 anni. la Rlvolu 
zione d'Ottobre ft per me quel
le dei protagonist) deWArmata 
a cavallo e di Come fu tern-
prato Vacdaio. che less! da 
ragazzo 

Eiio Pagliarani 
SCRITTORE 

Che cosa dire? Che ft e n 
mane 11 fatto piii grande del 
secolo? Si, ft e rimane il fat
to piii grande del secolo nella 
storia della lotta dell'uomo 
contro 11 bisogno. Che ha cin
quant'anni e 1! dimostra? Si, 
sono passati cinquant'anni 
dalla Rivoluzione d'Ottobre e 
lo si vede bene: e non po-
trebbe non essere cosl. Pro-
viamo a pensare per un mo
mento l cinquant'anni dopo 
la Rivoluzione francese: fra U 
1839 e 11 1844: anni orrendl: 
il trionfo della restaurazlone in 
Europa: 1 banchleri prospera-
no sotto Luigl Pllippo; I bam
bini Ingles! si prendono la sill-
cosl prima della puberta nelle 
mlnlere della reglna Vittoria 
glovtnetta; e naturalmente 
erano piii dl moda che mal, 
granduchl. arciduchl. duchi e 
sottoduchi 

Ma e'erano ancne del nsvol-
U, stava nascendo 1'indusUia, 
stava nascendo U marxismo, e 
dovevano ancora maturare de) 
fruttl tardivi. ma precis! e sl-
gnificativl. come si vide nel 
1848. l'anno delle rivoluzloni 
In tutta Europa Con questo 
cosa voglio dire? che dobbia
mo stare allegn e soddisfatu. 
tanto matureranno le rose? 
No. perchft le cose non si muo 
vono se non c'ft chl le muove 
(e uno spostamento deU'area 
delle rivoluzloni?). Ma ft altrec 
tanto banale. e ancor piii au-
tolesionlsta. chl pensa che non 
c'ft piii niente da fare. 

E nessuno, nessuno. se non 
I'avanguardia cosdente del po> 
polo russo. I Soviet, avrebbe 
scommesso un soldo sulla vit
toria di Lenin. 

In Russia l'anno scorso mi 
venlva dl pensare: qualche 
volta qualcuno che al dicnia 
ra deluso dells politica at-
tuale dellTJRSS, non avra sem
pre torto, ma perdlo dlcero 
questa gente, dopo tutto quel. 
lo che ha fatto oegll anni del
la Rivoluzione, dopo U costo 
Incommensurabile della aeeon-
da guerra mondiale, non pre-

tenderemo mica che contlnul 
all'inflnlto a cava re le casta-
gne dal fuoco per noi? 

Giovanni Giudici 
SCRITTORE 

Credo che U senso della 
Rivoluzione comunlsta d'Otto
bre sia molto bene espresso 
nelle parole che Pasternak fa 
pronunclare al suo Zivago: 
"Questa cosa mal accaduta, 
questo prodiglo della storia. 
questa rivelazlone, si manife 
sta nel fitto stesso della qua 
tidlanltft che continua. senza 
alcun rlguardo ad essa. Non ft 
cominclata dal principio. ma 
dalla meta, senza una data 
scelta In anticipo. il primo 
giorno che capita, in mezzo 
al tram che scorrazzano per 
la cltta. Cosl tnopportuno e 
Insleme tempestivo puo essere 
solo cI6 che 6 grande" 

Vorrel. a queste. agglunge-
re poche altre parole. La rivo
luzione ft uomo che porta con-
fidenza nell'uomo. ft uomo che 
conqulsta 11 privllegio dl es
sere se stesso contro lo sfrut 
tamento. I'oppresslone. la ras-
segnazione, 11 sospetto. la 
menzogna. la paura — anche 
ed a magglor raglone laddove 
11 rapporto capitalistico di pro 
duzione sla stato abollto. 

Questa "grazla liberatrlce' 
della rivoluzione ft verificabl-
le ancora oggi nell'Unione So 
vietlca. dove nonostante gll or 
ror! dello stallnlsmo. nono-
itante tutto. 1'Ottobre 1917 
agisce tuttora, resiste come 
un resplro lnestlnguibile: a dif
ferent dl quanto awiene in 
altrl paesl soclallstl. dove un 
Ottobre come quello non c'ft 
mal stato. Dovunque preval-
gano reazlone o contrortvolu-
zlone. polizla o burocrazla. U 
futuro ft delta rivoluzione: 
della verita 

La rivoluzione si enmmemo-
ra facendola. continuandola. 
combattendo tutto ci6 che ft 
controiivoluzlonarlo. all'ester-
no della rivoluzione. all'lnter 
no della rivoluzione. nella co
scienza individuate, nel rap 
porto fra gll lndivldul Ognl 
altre commemorazione ft inu
tile amore del passato 

Alberto Del Monte 
ORDINARIO 
Dl LETTERATURA 
SPAGNOLA 
ALL'UNIVERSITA' Dl MILANO 

Maurizio Vitale 
ORDINARIO Dl STORIA 
DELLA LINGUA ITALIANA 
ALL'UNIVERSITA' Dl MILANO 

II clnquantenano della Rivo
luzione d'Ottobre non pud oft 
deve essere, a nostro parere. 
celebrato come gll annlversa-
rt di altrl event) stond dl sln-
golare Importanza; e questo 
perchft essa segno rinudo dl 
una delle piu grandi rnutazlo-
nl deU'umanlta e ognl cele-
brazione nschla dl rappresen-
tare come concluso un proces
so rivoluzionario tutt'ora aper
to. dinamico e vitale, pur con 
le pause succedutesl dopo la 
morte dl I<mln 

Coloro che tntendono I'ideo-
logla mandana come una con-
cezlone del mondo. come un 
nuovo umaneelmo. e rlcono-
scono nella Rivoluzione d'Ot
tobre U primo. seppure gran 
de, lmpulso alia trasformazlo 
ne dell'uomo (contro certe 
attuall InterpretaHonl manda-
ne apparentemente nuore. in 
realta repressive), debbono 
celebraria non con le parole 
o I ricordl, ma con la slcura 
consepevolezsa che easl ban-
no 11 dovere dl prosefulrla e, 
la wweagiensi, con Vasi 

Celebraria quindl con ti n 
duto, da parte degll intellet
tuali, del disimpegno (che ft 
pol owiamente un impegno 
all'evasiono), dell*un!dimensio-
nalita (rlfiutandone perO an
che le conclusion! lmmobilistl-
che) della societa tecnologi 
ca e delle strutture neo capl-
talistlche con 1 suol mltl, qua
il l'usura delle Ideologle e le 
{iresentl altre Involuzionl po 
ltlco-culturall. 

La Rivoluzione d'Ottobre sta 
rlcevendo la sua piii vera ce 
lebrazlone da parte dei Viet-
cong. del guerriglierl dell'Afn 
ca e deH'America Latlna E 
nessuno l'ha celebrata meglio 
di Che Guevara col suo sacri 
ficlo. Nol possiamo celebraria 
ricordando il monito di que
sto: dovere dl ogni rlvoluzio 
nario ft fare la rivoluzione 

Renzo Vespignani 
PITTORE 

Una nflesslone sulla Rivolu
zione d'Ottobre, se provocate 
soltanto da occasloni celebra 
tive. puo essere grottesca: non 
si presta ancora U tat to alle 
commemorazionl, ma Ingom 
bra la vita di tuttl l giorni, fa 
da spartiacque tra 1 penslen 
e i gestl votatl al fatallsmo, e 
quell! dlfficilissiml che voglio
no awerare I'utopia. E' come 
se non fosse awenuto ancora 
esperienza da Inventare, Ipo 
tesl che awelena un presente 
tnsopportabile e tuttavia sop 
portato. E' la mlsura della lr 
realta del mio lavoro. tra l 
•Palazz! d'Invemo» che si mo) 
tiplicano. nuovi dl zecca 

Gillo Pontecorvo 
REGISTA 
CINEMATOGRAFICO 

Dopo cinquant'anni dl lotte 
e dl sacrificl dei popoli so 
vleticl, a auguriamo e oonii 
diamo che oggi 1*URSS possa 
incammlnars! verso l'obiettlvo 
principale: la creazione del 
1'uomo nuovo 

Giuseppe De Santis 
REGISTA 
CINEMATOGRAFICO 

Un abbracdo affettuoso ai 
popolo sovletico che in un 
giorno come questo riusci ad 
imboccare. dopo secoll dl tor 
mentata eslstenza. la strads 
di un plb glusto. piu umano 
piii civile awenire. E' un 
grande giomo. lo sanno tutti 
Anche I nemid del primo po 
tere socialista della storia mo 
derna, nato. cresciuto e ral 
forzato tra sacrificl. tncertez 
ze (e. perche no. anche er 
rort). eroisml dl ognl genere 
E auguro che questo annlver 
sario aiut) (1 popolo sovieUco 
a trovare sempre maggiore 
slando e nuova Unfa per con 
tinuare a costrulre un grande 
Stato libero, moderoo, degno 
delle grandi dvtlta, nel bene* 
sere, nella democrazia e nella 

Sergio Vacchi 
PITTORE 

La Rivoluzione d'Ottobre 
non un •gesto*. non un «sal 
to a, ma un atto che nella sua 
necessita at ft posto come an-
Udpaskne delle urgeoze e del
le aspiration! del secolo. 

La Brfonalone d'Ottobre, og 
gl, perdura oorne progetto m 
atto e, nell'OTTore smisurseo 
del tempo, 
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I i ieri 
cifre e statistiche dei cinquant'anni 

Punti 
di partenza 
e punti 
raggiunti oggi 
dal paese che 
era fra i piu 
arretrati 
e che oggi 
e al primo posto 
nel mondo 
in numerosi 
settori 
della vita 
economica 
e sociale. 
Sviluppo 
della ricchezza 
collettiva, 
dell'economia, 
della cultura 
e del benessere 
popolare. 

LA GENTE SOVIETICA 

CHE L'UNIONE Sovietica si sia ra-
dlcalmente trasformata nel cin-

quant'annl successlvl alia rlvoluzlone 
e una verita che non ha piu blsogno 
dl dlmostrazlone. Sia pure per dame 
Interpretazionl diverse. II fenomeno 
non e piu contestato. L'importanza e 
la vastita di questa trasformazlone 
non possono. d'altra parte, essere sln-
tetizzate con le sole clfre. Per quanto 
universale. II linguagglo che queste 
parlano e arldo. Comunque. le clfre 
hanno un valore non trascurabile: esse 
ci danno almeno I'aspetto quantitativo 
dl una metamorfosl che ha fatto del-
I'URSS la seconda potenza del mondo. 
oltre che II nucleo di un sistema socla-
llsta. Cercheremo quindl dl concen-
trare qui le piu significative fra quelle 
che racchludono I'evoluzlone dl mezzo 
secolo di storia sovietica. 

La popolazlone del paese, che era 
di 163 milioni alllnizio del '17. a oggi 
dl 235.5 milioni (per I quattro quinti 
nati dopo la Rlvoluzlone) di persone: 
so SO annl fa solo II 1896 degll abl-
tanti viveva nelle citta e l'82% nolle 
campagne. oggi le proporzionl sono 
del 55% per la popolazlone cittadina 
e del 4596 per quella rurale. La du-
rata media della vita umana che nel 
priml annl del secolo superava appena 
I trent'annl. e adesso dl 70 annl. La 
popolazlone aumenta qufndl di circa 
tre mllloni di persone all'anno. 

LA GRANDE INDUSTRIA 

IL FENOMENO declstvo che ha piu 
nettamente determinato il passag-

glo dellURSS da paese dl "mugiki" 
incoltl e dl "teleghe" in legno a 
paese degll "sputnik" a della tecnolo-
gla avanzata a stata I'lndustrlalizza-
ziona. A lungo si a rlmproverato alia 
statistiche sovletiche di fomire solo 
Indlcazionl relative a non clfre asso-
lute. Ouasto inconvenienta a stato da 
tempo atlmlnato. Oggi la cirre asao-
luta d aono a aono Impresslonantl. 
Ecco quelle cha rlguardano la prlncl-
pall produzlonl della granda Industria 
modema. 

Dai 2.6 miliardl di chilowattora di 
energia elettrica del '17. si e passati 
al 598 miliardi e certamente superati 
di quest'anno: dagli 8.8 al 286 milioni 
di tonnellate di petrollo; da una pro-
duzions pressoche nulla al 160 miliar
di di metri cub! di gas: da 3.1 a 102 
milioni di tonnellate di acciaio. da 0.15 
a 10 milioni dl tonnellate di acido 
solforico; da uno a 85 milioni di ton
nellate di cemento. Queste cifre. per 
quanto significative, rappresentano tut-
tavia soltanto una parte dello sviluppo 
Industrials sovietico: complessivamen-
te la produzione industrials nell'URSS 
e aumentata nel mezzo secolo dl 70 
volte. 

IL REDDITO NAZIONALE 

IN OUESTO balzo poderoso e com-
preso lo sviluppo del settori In

dustrial! II cul progresso non pub as-
sere mlsurato con qualche Indice sln-
tetlco. E* II caso della meccanica. una 
branca composta a sua volta dl tutta 
una serie di produzlonl assolutamente 
nuove per II paese: automoblli. aero-
plani. trattorl, strumentl di preclsione 
e cos) via. Sinteticamente. si pu6 se-
gnalare che la produzione dei benl 
strumentall e salita nel mezzo secolo 
di 160 volte. Quella del benl dl con-
sumo e cresciuta. notorlamente. In 
modo piu lento: essa a tuttavia oggi 
di 23 volte superiore a clnquant'anni fa. 

E* stata essenzlalmente llndustrla a 
determinare la forte espansione del 
reddito nazionale. che e oggi 36 volte 
superiore a quello prerivoluzionario 
(questa. come la maggior parte delle 
cifra da nol rlferlte. presuppone un 
confronto col 1913. anziche col 1917. 
anno in cul. col peso della guerra. II 
reddito nazionale. come tutta I'atth/rta 
economica della Russia, aveva gia su-
bito un calo: ancora - piu Impressio-
nante sarebbe pol II paragone col 1921, 

' quando il paesa usclto distrutto ed 
esausto dalla guerra civile). Col red
dito a aumentata la ricchezza dek 
IXIRSS. I capital! flssl dal paese. cioe 
la aua attrazzatura fondamentall, han
no valore qulndlci volta superiore a 
quello prerivoluzJonario. 

AGRICOLTURA E TRASPORTI 

SE L'INDUSTRIA ha avuto la parte di 
gran lunga determinants in que-

sto aumento del reddito. sarebbe ine-
satto pensare che I'agricoltura non ab-
bia a sua volta nessun merito (anche 
se resta vero che questo e stato II 
settore dell'economla sovietica che ha 
fatto piu a lungo le spese dell'indu-
striallzzazione). La produzione agrlcola 
e triplicata rispetto all'epoca prerivo-
fuzionaria. sebbene sia calata drasti-
camente la percentuale delle persone 
che vi sono addette (dal 75 al 3 1 % 
della popolazione attiva); in questa 
generals crescita e compreso un sem-
plice raddoppio delle colture granarie, 
ma un aumento molto piu forte delle 
colture Industrial! (si e passato ad 
esempio da 0.74 a circa sel mllloni di 
tonnellate di cotone raccolte In un 
anno). 

Un ultimo accenno meritano I tra-
sporti. La lunghezza della rets ferro-
vlaria si e raddoppiata. ma la sua atti-
vita. grazie al completo rinnovamento 
tecnico, e aumentata di circa trenta 
volte. LURSS e diventata nel frattem-
po una potenza marittima. essendo 
fornita dl una grossa flotta mercantile: 
il risultato e tanto piu apprezzabile 
In quanto e stato ottenuto soltanto nel 
dopoguerra. Le linee aeree avranno 
trasportato quest'anno piu di 59 mi
lioni di passeggeri. 

LA RIVOLUZIONE CULTURALE 

LA METAMORFOSI economica e sta-
1 ta accompagnata a condizlonata 

dalla rh/oluzione che si e prodotta nel 
modo di vita. Fondamentale a stata 
la diffusions delllstruzione. II vecchio 
impero russo aveva II 7396 della po
polazione analfabeta. Oggi I'anaifabe-
tismo a liquidato. Non solo. Llstru-
zione obbilgatorla a generalmenta dif
fusa a diventata dl otto annl. Dal 9 ml
lloni a mezzo di scolarl del 1915 al a 
passati al 48 milioni di quest'anno. La 
scuole entrate in funzione nel cln-
quantennlo sono 91569. II numero 
degll studentl unlvarsltarl 6 passato 

. nel frattempo da 127.000 a 4.123.000; 
quello delle scuole tacnlche dl livedo 
medio da 54.000 a quasi quattro mi
lioni. 

Gil addetti alia ricerca scientifica 
sono oggi 712.400: erano nel 1914 
11.600. Nel mondo un ricercatore su 
quattro e sovietico. Le 76.000 biblio-
teche di mezzo secolo fa sono diven-
tate 368.000 e 1 46 milioni di voluml 
che allora contenevano sono ormai 
2 miliardi e 330 milioni. Tutte queste 
cifre. come le a I tre che andiamo cl-
tando. sono distribuite in proporzionl 
relativamente uguali fra tutte le po-
polazionl deH'URSS. siano o non siano 
esse di • colore - (concetto che. del 
resto. nella mentalita dei sovietlcl e 
assolutamente assente): esse non so
no cioe I'appannaggio dl un solo grup-
po maggioritario (russo o anche gene-
ralmente slavo). 

CONSUMIA LIVELLG Dl VITA 

GLI SPECIALISTI sovietici calcolano 
che I redditi degll operal siano 

salitl nel mezzo secolo di 4.6 volte: 
quello del contadinl di 8.5 volte. Se 
ne ha un riflesso nel consumi alimen-
tari della popolazione: mentre quelli 
del farinacei sono diminuiti, I consumi 
di came "pro-capite" sono passati da 
29 a 43 chilogrammi. quelli di zuc-
chero da 8 a 35. quelli di latte e latti-
cini da 154 a 259 litri. quelli di uova 
da 48 a 130 unita. 

Gia si e detto come si sia prolun-
gata la vita umana. Al generate au
mento di benessere. va aggiunto come 
causa II grande progresso compiuto 
dall'assistenza sanitaria (che per di 
piii e gratuita). Sui due milioni di 
medici che. all'incirca. esistono nel 
mondo. 577.700 sono nell'URSS (con
tra 28.100 di cinquant'annl fa). La loro 
densita e la piu alta che sia registrata 
In qualsiasi paese: 24.6 ogni 10.000 
abitanti (contro I 18.6 degll Stati Uniti 
o I 163 dell'ltalia per non partare del 
3.3 della Turchia o dell'lran). 

Sono queste soltanto alcune delle 
cifre dello sviluppo cinquantennale 
dell'URSS. Esse vanno accolte con una 
awertenza. Nei 50 annl trascorsl solo 
una trentina possono essere conside
rate di vero a proprio sviluppo quan
titativo: gll altii venti sono stati assor-
bitl dalle guerra che gll awersari del 
socialismo hanno Imposto allTJRSS a 
dal penoso sforzo di rlcostruzlone che 
a servlto a riparara I dannl da esse 
lasclatl. 

Questa carta presents sinteticamente uno scorcio della pro-
fonda trasformazione dell'LIRSS nei cinquant'anni successivi 
alia r ivoluzione. I segni riportati sulla carta indicano le pr in
cipal! regioni industrial! create in questo mezzo secolo. Ol t re 
ad alcune capitali d i repubblica e ad alcune citta p iu impor-
tanti , indicate come punti d i r i ferimento, i nomi in rosso 
segnano invece le maggiori localita sorte dal nulla o radical-
mente trasformate in questi decenni. 

Tutti i 
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Thomas Schippers 

all 'Auditorio 
Otfgi. allc 17.30 all'Auditorlo 

di Via di'lla Conclllazlone. con
certo diretto da Thomas Schip
pers (Htagione Binfonica della 
Accadcmla dl S Cecilia, in abb. 
tag! n. 2) In programme: Du
rante: Concerto n. 1 in fa rni-
nore. Brahms: Slnfonia n. 3: 
MuBBorgskURavel: Quadrl d'uno 
csposizione. Blgliettl In vendl-
ta al Botteghino dell'Auditorlo, 
in via della Conclllazlone 4, 
dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 
lb in pol. 

CONCERTI 
ACCADEMIA F ILARMONICA 

ROMANA 
Msirtedi al Teatro Olimplco 
ore 21,15 unlca esecuzlone a 
Roma deU'n Ombra deU'asi-
no » di Richard Strauss (tagl. 
n -4). Direltore F. Mannino; 
regista S. Sequi: scene e co-
atumi M. Muccari. Biglietti 
in vendlta alia Filarmonlca 
(312560). 

AULA MAGNA UNIVERSITA* 
Domani alle 21,15 (tagl. 4) 
concerto del flautista S Caz-
zellonl collabora II planlsta 
Bruno Canlno Suonate per 
flnuto e piano dl W A Mo
zart 

A U D I T O R I O (Via della Conci-
liazione) 
Oggl alle ore 17.30, concerto 
diretto da Thomas Schippers 
(in abb. tagl. n. 2). In pro-
gramma musiche di Durante. 
Brahms, Mussorgski-Ravel. 

TEATRI 
A L L A R I N G H I E R A 

Allc 17 famil. e 21,15 il gruppo 
M. Rlcci presents: «Illuml-
nazlone • dl N. Balestrini e 
« Edgar Allan Poe > dl M. Rlc
ci. Regla di M. Rlccl. 

BELLI 
Alle 21,49 C.la Teatro d'Easal 
presents I'ArToodio c l u b : 
« Mentre I murt crollano a e 
« L'artrlte * attl unlcl dl Guy 
Folssy. Regla Gianni Suplno. 

•ORGO S. SPIRITO 
Alle 16,30 la C.la D'Orlglla-
Palml presenta: « La trllogla 
dl Dorlna* commedia in 3 atti 
di Gerolamo Rovetta. Prezzi 
familiari. 

C E N T R A L E 
Riposo 

DELLA COM ETA 
Domani alle 21,15 Pletro Scha-
rotT presenta: • Zlo Vania » dl 
Anton Cechov. 

DELLE ARTI 
Alle 17.45 C ia Pepplno De Fi-
lippo in « Come i l raplna una 
banca > ire attl comlcl di Sa-
my Fayad. Novita. 

DEL LEOPARDO 
Domani alle 21,30 la C.la Sta
bile del Teatro presenta « Vn* 
Iez vous jotier avec moa > dl 
Marcel Achard con F, Glu-
llettl, F Gerbaalo. C. Remoa-
dl. M. Rayez. Regla F. Fron-
tinl. 

DELLE MUSE 
Alle 18 Luciano Salce presen
ta < La segretaria > dl Natalia 
Glnzburg. Novita aasoluta con 
Claudia Giannottl, Ludovica 
Modugno, Donatella Cecca-
rello, Nlco Cundarl, Elena 
Tonclll, Amos Davoll. Regla 
L. Salce. 

Dl VIA BELSIANA 
Alle 17,30 C la del Porcospino 
con gll attl unlcl dl Rodolfo 
J Wilcock, Alberto Moravia, 
G off redo Parise. 

ELISEO 
Alle 17.30 C la Italiana dl pro-
sn dir. da Franco Zefflrelll 
presenta « Un equlllbrlo dell-
cat o » di Edward Albee. 

F I L M S T U D I O 70 (Via Orti 
d'Alibert 1-C) 
« Kino - Pravda Lenlnskaja » 
dl Vertov e *Lfc madre > dl 
Puilovkin. 

rr 
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cronaca 

II giorno 
Oggi domenica 5 novembre 

(309 56). Onomastico: Zaccaria. 
II sole sorge alle 7.9 e tramonta 
alle 17.4. Primo quarto di luna 
il 9. 

Culla 
E' nato Halo Alesi, flglio di 

Bruno, nostra compagno della 
sezione da Trastevere. Al neo-
nato. a Bruno e a sua moglie 
signora Piera Tozzi gli auguri 
dei compagnl di Trastevere. Fiu-
micino e deU't/m'fd. 

Filmcrrtica 
Proseguendo nella sua attivita 

l'c Associazone Amici di Film-
critica > presenta domani alle 
21.30 neMa sala di «FUmstud.o 
70 > (via Orti d'Alibert lc ) c La 
prova generate > di Romano Sca-
volim. Gli altri film in program-
ma nelle pro>sime settimane 
sono « L e depart» di Skol'-
mowski. c Trans-Europ-Express » 
di Robbe-Grillet. « Deux ou trois 
chores que je sais d'elle» di 
Godard. « Dossier amoroso» di 
Makavejev. < Terra en tramse > 
di Rocha. ecc. Per information: 
rivolgcrsi alia sede dell'c Asso-
ciazione Amici d- Filmcritica > 
in piazza del Grfflo 5. telefono 
68 19.76 dalle 11 alle 13. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositeria conm-

na)e di via Nicold Bottom 1 
giacciono numerosi oggetti rin-
venuti tra il 13 e il 19 scorso. 
I cittadini che desiderino re-
cuperare gli oggetti smarriti 
debboro r.volgersi alTUfficio 
Oggetti Rimenuti. in via Ni
cold Bettoni. 

Mostra 
Nella Sala Barbo di Palazzo 

Veoezia e stata inaugurata ona 
mostra fotografka di scuHure 
medioevali deH'India. Le foto-
grafie sono di Raymond Bumier. 
La mostra restera aperta fino al 
18 novembre, tutti i gjomi dalle 
9.30 alle 13 e dalle 16 aMe 19.30. 

F 0 L K 5 T U D 1 0 
Alle 22.15: Archie Savage!I! 
inoltre Janet Smith, Leo Set-
timelli. Anna casallno. 

MICHELANGELO 
Alle 17 C.la Teatro d'Arte dl 
Roma presenta la novita di 
Michelangelo Barrlcelli • Dl-
rltto n. I » eon G. Monglovi
no. O Vatra. M Ward. E. 
Granone. G Maeata 

PANTHEON 
Oggl alle 16.30 la marionet
te di Maria Accettella con: 
« Cappuccetto rosio» llaba 
musicale Nuova edltlone dl 
Icaro Accettella. 

PARIOLI 
Alle 17.30 e 21.30 « I Gull» 
presentano: « Non so non ho 
vlsto se e'ero dormlvo » due 
tempi di Gigi Lunarl. 

QUIRINO 
Alle 17.30 LlUa Brlgnone. Va-
lentlna Fortunato. Sergio 
Fantonl, Luca Ronconl pre
sentano uno spettacolo dl Lu-
chino Visconti « La monaca dl 
Monza » di G. Testori. 

GALLERIA (TeL 971207) 
E venne la notte, con J. Fonda 

DB • • 
GARDEN (TeL 582.848) 

II tigre, con V. Gassman 
(VM 14) ft + 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
Matchless, con P. O'Neal 

(VM 14) A • 
IMPERIALCINE n. 1 (Telefo

no 686 745) 
Illou-Up, con D. Hammings 

(VM 14) DB • • • 
IMPERIALCINE n. 2 (Telefo

no 686.745) 
Blow-Up, con D. Hammings 

(VM 14) DR • • • 
ITALIA (Tel. 856.030) 

Masquerade, con R Harrison 
G • • 

MADISON 
II ladro dl Parigl, con J. P 
Belmondo OR • • • 

MAESTOSO (TeL 786.086) 
II tempo degll awol to l , con 
F. Wolff (VM 18) A 4 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
Un magglordomo nel Far 
West, con R. Mc Dovall C 4 

filmstudio70 

Via degli Orli d'Alibert, 1-C 
(Via della Lungara) 

Cinema mulo sovielico 
0661 alle 19 e alle 21,30 

LA MADRE 
(1926) 

di U. PUDOVKIN 

KINO PRAVDA 
LENINSUAJA (1925) 

di DZIGA VESTOV 
Per Informazlonl: 67.35.56 

ROSSINI 
Alle 17,15 C la Comica dl 
Checco Durante, Anita Duran
te, Leila Ducci e Enzo Libert! 
In «Alia fermata del 66 • 
grande successo comlco di 
Emlllo Caglierl. Regia Enzo 
Libertl. 

SATIR I 
Alle 17,30 ultima recita 1'As-
sociazlone Teatro Nuovo pre
senta 11 Grupo Teatro Estudlo 
dell'Avana (Cuba): « La not
te degli assassin! » dl Triana. 
Regia dl Vicente Revuelta. 

SETTEPEROTTO (Vlcolo dei 
Panien 57) 
Alle 22.30: « Odlssea pretesto 
per un Cabaret > di Maurizlo 
Costanzo. Novita assoluta con 
Carla Macellonl. Paolo Villag-
gio. Sllvano Spadaccino. 

SISTINA 
Riposo 

VARIETA' 
AM BRA JOVINELLI (Telero-

no 7313306) 
' Carnvana dl fuoco. con John 

Wavne A + 4 e grande rivista 
ESPERO 

20 000 dollar! sul 7. con G. 
Wilson A 4 e rivista Sample-
ri con Achille Togliani 

VOLTURNO 
Dove si spara dl plii. con 
A. Grant (VM 14) A 4 e ri
vista Toto Risate 

CINEMA 
'Prime visioni ~ 

ADRIANO (Tel 362.153) 
Agente 007 si vlve solo due 
volte, con S Connerv A 4 

AMERICA (TeL 386168) 
La Cina e vlcina. con G. 
Mauri (VM 18) 8A 4 4 4 

ANTARES (TeL 890.947) 
Colpo su colpo, con F Sinatra 

DR 4 
APPIO (TeL 779638) 

Un uomo una donna, con J.L 
Trintignant (VM 18) S 4 

A R C H I M E D E (TeL 875.567) 
The Sound of Music 

ARISTON (TeL 353 230) 
Lo scatenato. con V. Gassman 

C 4 
ARLECCHINO (TeL 358.654) 

Col de sac, con D. Pleasance 
(VM 14) 8A + + + 

ASTOR (TeL 62.20.409) 
La via del West, con K. Dou
glas A + + 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Matchless, con P O'Neal 

(VM 14) A 4 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

11 tlgre, con V Gassman 
(VM 14) S 4 

BALDUINA (TeL 347.592) 
Stasera mi butto, con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

BARBERINI (Tel. 471.707) 
Un Hatlano In America, con 
A. Sordl SA 4 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
II tempo degll awolto l , con 
F. Wolff (VM 13) A 4 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
11 tigre, con V. Gassman 

(VM 14) S 4 
CAPRANICA (TeL 672.465) 

La Blbbla. con J. Huston 

CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 
Un gomo una donna, con J. 
JL. Tr int ignant ( V M 18) S 4 

COLA O l R IENZO (TeL 350.584) 
II tigre. con V. Gassman 

(VM 14) 9 4 
CORSO (TeL 671.681) 

Riflessi In un occhlo d'oro, 
con M Brando 

(VM 13) DR 4 4 
DUE ALLORI (TeL 273.207) 

II tempo degli awol to l . con 
F. Wolff (VM 13) A 4 

EDEN (TeL 380.188) 
Masquerade, con R. Harrison 

G • • 
EMBASSY 

Lo stranlero, con ML Ma-
stroianni (VM !3) DR 4 4 4 

EMPIRE (TeL 855622) 
Millie, con J Andrews M 4 

EURCINE (Piazza Italia 6 • 
EUR, TeL 50.10986) 
Un uomo nna donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S 4 

EUROPA (TeL 855.736) 
Ad ognl Citsto, con J Leifb 

FIAMMA (TeL 471.100) * 
Bella dl giorno. con C De-
neuve (VM IS) DR 4 4 4 4 

PIAMMETTA (TeL 470464) 
Reflections In • Golden eye 

SORDITA' 
U N A NUOVA STRAORDINARIA POTENZA 

« CONTROLMATIC -
PICCOLO — L E G G E R O - INVI SI B I L E 

risolv* anch* | cast plud gravl 

6RATIS p r m t dimostrazioil 
audit a domfeilio 

Pagamenti rateaU • Sconti particolari 
assistitt Casse Mutue. 

OTOFONIC di G. Biasi T ^ ? ™ " ™ " ' " 

MAZZINI (Tel. 351942) 
II tempo degll awol to l , con 
F Wolff (VM 18) A 4 

M E T R O D R I V E I N (Telefo
no 60 50 126) 
II ritorno del magnlflcl sette, 
con Y Brvnner A 4 4 

M E T R O P O L I T A N (TeL 689 400) 
Cera una vulta, con S. Loren 

8 4 4 
MIGNON (Tel. 8G9.493) 

Questn mnnrto prolblto DO 4 
MODERNO (Tel. 460 285) 

La Clna b vlcina, con G. 
Mauri (VM 18) SA 4 4 4 

MODERNO SALETTA (Telefo
no 460 285) 
Fal in frrtta ad ucclderml. ho 
freddo. con M. Vitti 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) S 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Agente 007 si vtve solo due 
volte, con S Connery A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Un magglordomo nel Pax West 
con R. Mc Dowall C 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
Le dolcl slgnore. con C. Auger 

(VM 14) BA 4 
PARIS (Tel. 754 368) 

Lo scatenato. con V. Gassman 
C • 

PLAZA (TeL 681.193) 
La calda preda. con J Fonda 

(VM 18) DR 4 
QUATTRO F O N T A N E (Telefo

no 470.265) 
Sette volte donna, con S Mac 
Lame 8 4 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
Due per la strada, con A. 
Hepburn B 4 4 

QUIRINETTA (TeL 670.012) 
II negozlo al corso, con Y. 
Kroner DR • 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Agente 007 si vlve solo 2 volte 
con S Connery A 4 

REALE (TeL 580.234) 
Uur stelle nella polvere. eon 
D. Martin A 4 4 

REX (Tel. 864.165) 
Assasslnio al terzo piano, con 
S Signoret (VM 14) G 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
Lo scatenato. con V Gassman 

C 4 
RIVOLI (TeL 460.883) 

Vlvere per vlvere. con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 4 

ROYAL (TeL 770 549) 
II dottor Zlvago. con O. Sharif 

DR 4 
ROXY (TeL 870.504) 

Qoattro bassottl per on dane> 
se, con D Jones C 4 4 

SALONE M A R G H E R I T A (Tele
fono 671.439) 
Cinema d'Essai: Marat Bade. 
di P. Brook 

(VM 14) DR 4 4 4 4 
SAVOIA (Tel. 861.159) 

II tempo degll awolto l . con 
F. Wolff (VM 18) A 4 

SMERALOO (TeL 451.581) 
Attentato ai trc grand!, con 
K. Clark A + 

STADIUM (TeL 393.280) 
Breve chtusura 

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
La clntura dl castlta. con M. 
Vitti (VM 14) 8A 4 

TREVI (TeL 689.619) 
Le dole! slgnore. con C. Auger 

(VM 14) SA 4 
TRIOMPHE (TeL 83.80.003) 

Un uomo per tarte le staglonl 
con P. Scofleld DR 4 4 4 

ANXUNCI ECONOMIC. 

VIGNA CLARA (TeL 320.388) 
Qoattro baasottl per an dane* 
•e , eon D Jones C 4 4 

Seconde visioni 
AFRICA: La contessa dl Hong 

Kong, con M. Brando 
SA 4 4 4 

AIRONE: Attentato at tre gran-
dl, con K. Clark A 4 

ALASKA: II buono II brutto II 
cattlvo, con Franchl-Ingras* 
ala c 4 

ALBA: L'uomo del banco del 
pegnl, con R Stelger 

(VM 18) DR 4 4 4 
ALCYONE: FantomM contro 

Scotland Yard, con J. Mam Is 
A 4 

ALCE: Da uomo a uomo, con 
L Van Cleef • A 4 

ALFIERI: E venne la notte, 
con J. Fonda DR 4 4 

AMIiASCIATORl : Assassina
tion. con H. Sllva G 4 

AMIIHA JOVINELLI: Carovana 
dl fuoco, con J Wayne A 4 4 
e rivista 

ANIENS: La via del West, con 
K. Douglas A 4 4 

APOLLO: Tre uotnlnl In fuga. 
con Bourvll C 4 4 

AQUILA: El Dorado, con John 
Wayne A 4 

4) AUTO • MOTO . C ICLI L H 

AUT0N0LEGGI0 RIVIERA 
R O M A 

PREZZI GIORNAUER1 VALID] 
BINO AL SI OTTOBRE lff7 

(Inclnfi kaa, M) 
MAI OOO/D 
BIANCHINA « POTO 
FLAT 5O0/D Glardlnetta 
BIANCHINA Panoramic* 
FIAT 750 (600/D) 
FIAT 750 Trasfnrmablla 
FIAT 750 Multlpla 
FIAT 850 
VOLKSWAGEN 1300 
FIAT 1100/D 
FIAT 850 Coop* 
FIAT 850 Fam (S Poail) 
FIAT 1100/R 
FIAT 1100/DS.W. (Fam.) 
FIAT 850 Spyder 
FIAT 124 
FIAT 1300 S W. (Fam.) 
FIAT 1500 • FIAT 123 
FIAT 1500 Lungs 
FIAT 1300 
FIAT 1800 S w (Fam.) 
FIAT 3300 Lusso 
Telefonl W 9*Z - «M-«24 

L. 1150 
» 1.450 

1.550 
1600 
1.650 
1.700 
L900 

> MOO 
• 2300 

2500 
2500 
I 600 
sooo 
2.650 
2.750 
two 

• 2.000 
a SJXW 
» <J0O 
» 2JO0 
» S400 
» ».eoo 
C20JI9 

Aeroporto iBternaxloaale M l . u t 

ANNUNCI SANITARI 

STROM 
Medic* apeclaflsfa dei n i a l u l f 

DOTTOR 

DAVID 
Cora sclerosante (ambuUtorlai* 

senza operazlone) deDe 

EHOMOIDteVBfVAMCOSE 
Cura delle complicazlonl: ragadl, 
fleblU, eezeml. ulcere varlcow 

V I N I R H , r i L L i 
D1SFUNZION1 BEBBUAU 

VlACOtADIMBUOn.152 
TeL U 4 J I I . Ore 8-2*: festhfl t - U 

(Ant M San n. 779/22310 
«tJ 8B macglo 1898) 

ARALDO: Odlo per odlo, con 
A. Sabato A 4 

ARGO: Da uomo a uomo, con 
L. Van Cleef A 4 

ARIEL: La contessa dl Hong 
Kong, con M. Brando 

SA 4 4 4 
ATLANTIC: Stasera ml butto, 

con Franchi-Ingrassiu c 4 
AUGUSTUS: Tre uominl In fu

ga. con Bourvil C 4 .4 
AUREO: L'ultlmo killer, con 

A. Ghldra A 4 
AUSONIA: Da uomo a uomo. 

con 1*. Van Cleef A 4 
AVORIO: La blsbetlca domata, 

con E. Taylor BA 4 4 
BELSITO : Fantomas contro 

Scotland Yard, con J. Marals 
A 4 

BOITO: El Dorado, con John 
Wa\ne A 4 

BRASIL: Tre uominl In fuga, 
. con Bourvil C 4 4 
BRISTOL: La blsbetlca doma

ta, con E. Taylor 8A 4 4 
BROADWAY: Carovana dl fuo

co. con J. Wayne A 4 4 
CALIFORNIA: Fantomas con

tro Scotland Yard, con J Ma
rals A 4 

CA8TELLO: Cuore matto mat-
to da legare, con L. Tony 

* 4 
CINESTAR: Masquerade, con 

R Harrison G 4 4 

CLODIO: Grand Prix, con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

COLORADO: E dlvenne II pin 
spletato bandlto del 'Bud. con 
P Lee Lawrence - A 4 

CORALLO: Tiffany memoran
dum, con K Clark A 4 

CRISTALLO: Dopplo bersagllo 
con Y. Brynner A 4 

DEL VASCELLO: II tempo de
gli awolto l , con F WollI A 4 

DIAMANTE: Tre uominl In fu
ga. con Bourvil C 4 4 

DIANA : Matchless, con P. 
• O'Neal (VM 14) A 4 
EDELWEISS: I fantastic! tre 

superman, con T. Kendall 
A 4 

EBPERIA: Attentato al tre 
grandl, con K Clark A 4 

ESPERO: 20.000 dollar! sul 7, 
con G. Wilson A 4 e rivista 

FARNE8E:' Due Rrrlngos nel 
Texas, con Franchl-Ingraasia 

c 4 
FOGL1ANO: Assassination, con 

H. Silva G 4 
GIULIO CEBARE: Da uomo a 

uomo. con L. Van Cleef A 4 
HARLEM: A Z-55 mlsslone dl-

sperata 
HOLLYWOOD: Btasera ml but

to, con Franchl-Ingrassia 
C 4 

IMPERO: OSS 117 a Toklo si 

muore, con M. Vlady O 4 
1NDUNO: Masquerade, con R. 

Harrison G 4 4 
JOLLY: Fantomas contro Scot

land Yard, con J. Marals A 4 
JONIO: II ladro dl Parigl, con 

J P Belmondo DR 4 4 4 
LA FENICE: Da uomo a uomo. 

con L. Van Cleef A 4 
LF.I1LON: II coraggloso lo sple

tato II tradltore, con R An
thony A 4 

MASSIMO: Matchless, con 1 
O'Neal (VM 14) A • 

NEVADA: H coraggloso lo sple
tato II tradltore, con R. An
thony - A 4 

NIAGARA: II bello l l brutto 
II cretlno, con Franchl-In
grassia C 4 

NUOVO: Fantomas contro Bent-
land Yard, con J. Marals A 4 

NUOVO OLIMP1A: Cinema se-
letione* Billy H.buglardo, con 
T. Courtenay SA 4 4 4 

PALLADIUM : Cuore matto 
matto da legare, con L Tony 

B 4 
PALAZZO: Pronto e'e una cer-

ta Glullana per to. con M. 
Medici 8 4 

PLANETARIO: II (lschlo al 
naso. con U Tognaizi 

(VM 14) DR 4 
PRENEBTE: Fantomas contro 

Scotland Yard, con J Marals 
A 4 

PRINCIPE: Matchless, con P. 
O'Neal (VM 14) A 4 

RENOi Da uomo a uomo. con 
L Van Cleef A 4 

RIALTO: 11 ladro dl Parigl, 
con J.P. Belmondo DR 4 4 4 

RUBINO: Questo pazzo pazzo 
pazzo pazzo mondo. con S. 
Tracy SA 4 4 4 

SPLENDID: Ballata per un pi-
stolero. con A. Ghldra A 4 

LUXOR: odlo per odlo, con A. 
Sabato A 4 

TIRRENO: La via del West. 
con K. Douglas A 4 4 

TRIANON: Wanted Johnny Te
xas 

TUSCOLO: La grande corsa, 
con T. Curtis SA 4 4 

ULIS8E: 11 bello II brutto 11 
cretlno, eon Franchl-Ingrassia 

C 4 
VERBANO: La via del West. 

.con K. Douglas A 4 4 

Terze visioni 
ADRIACINE: II papavero e an-

clie un More, con T. Howard 
A 4 

ARS CINE: La battaglla d! Al-
gerl. con S. Yaacef DR 4 4 4 

AURORA: Cinque dollarl per 
Rlngo, con A Taber A 4 

CASSIO: Dopplo bersagllo. con 
Y Brynner A 4 

COLOBBEO: Wanted, con G. 
Gemma 

DEI PICCOLI: Sllvestro e Gon
zales DA 4 4 

DELLE MIMO8E: L'lmmorale, 
con U. Tognazzi (VM 18) 

DELLE RONDINI: Marina! in 
coperta, con L Tony S 4 

DORIA: OK. Conner}, con N. 
Connery A 4 

ELDORADO: El Dorado, con 
J. Wayne A 4 

FARO: II bello II brutto il cre
tlno, con Franchi-Ingrassla 

C 4 
'FOLGORE: Colpo maestro al 

servlilo d| B.M. Brjtannlca, 
con R Harrison G 4 4 

NABCE': Rita la zanzara. con 
R. Pavone M 4 

NOVOC1NE: Odlo per odlo. con 
A. Sabato A 4 

QDEON: 20 000 dollarl sul 7. 
con G- Wilson A 4 

OR1ENTK: Arizona Colt, con 
G. Gemma A 4 

PKIMAVERA: Per amore. .per 
magla, con G. Morandl M 4 4 

REGILLA: Colpo maestro al 
servlzlo dl B.M. Urltanulca. 
con R. Harrison G 4 4 

ROMA: Clengls Khan. II con-
quistatore. con O Sharif A 4 

BALA UMnERTO: L'Angellea 
awenturlcra, con M Metcier 

(VMi 14) A 4 

TUTTI A VISITARE IN QUESTE ULTIME SETTIMANE DI VENDITA 
LA SEDE Dl 

VIA COLA RIENZO, 156 
(Telef. 381.768 - locali ex cinema Palestrina - Dodici ingressi principal] ad ingresso libero) 

DOVE DA DOMANI 6 NOVEMBRE VffiNE OFFERTO UN GRANDIOSO ECCEZIONALE 
ASSORTIMENTO T U T T O N U O V O DI NIK)VI MODELLI DI 

M0BILI - SAL0TTI - LAMPADARI ra*<^ 
A PREZZI Dl REALIZZO 

fino a totale esaurimento merce Occaslonl uniche • Ingresso libero • E' molto imnortante visitarci • Farete degli ottimi affari! 

CAVSA DEMOLIZIONE FABBRWATO 
> A A M V ^ ^ A A / V y M W V t ^ M S A / t f « / t / V t A / V Esaminate i prezzi di questi articoli ^S^Vl^^^^*^?^^^^^^w^A*MS^*/^/^/w/v^/^'^'^***A/^/^s^/^/^/^/>> 

CAMERA do LETT0 (L. 248.000 
luclde • opaca, dl gran presto, STILE IM-J . A * y A A A A 
PERO, can marmo enlca dt l Portogalla af ^ X / O e U U U 
spacchlera derata, lussneslstlma 

SALA do PRANZ0 
S T I L E CLASSICO In noce. ott lmamenta ri-
flnlla 

L 167. 

S A L O T T O MERAVIGLIOSO 
CLASSICO I M P E R O . 5 pexzl velluto f ran-

cesa 

SALOTTO 
LETTO REVER, OIVANO con DUE POLTRO 
NE a DOPPIA RETE. tastufe praglato a tcella 

L. 145.000 

L. 78. 
K+t*K7tM>M AM K1 LAMPADARI (Boemia) bronzo e cristallo 12 fiamme L. 16.000 
m%i%immM%0awJmmmm MERAVIGLIOSI (Boemia) bronzo e cristallo 16 fiamme L. 21.000 

' / S A A A A / l / A A A ^ * r / ' A / W ^ / V < 

NOT A BENE • S0N0 STATIIMMESSI ALU VENDITA MIGLIAIA Dl NUOVISSIMI MODELLI: comere da letto - sale da 
pranzo - soggiorni - salotti - lampadari classici di Boemia - 10.000 mobili singoli di abbinamento in ogni 
stile: mobili '800 inglese Adams, coloniali - mobili stile Luigi XIV, XV, XVI; '700 francese; '600 bolo-
gnese; '700 Chippendale; olandese; maggiolino provenzale e '800 inglese - Bureaux, trumeaux, secre
taires, inglesi classici e moderni, consolles dorate, specchiere dor ate in ogni stile, settimini, eccetera 

/ • ^ ~ ATTENZIONE: "\ 

^

L1NDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
Invfta tutti a visitare lo $tabilimento ed i padiglioni di esposbione, dove 1 marche nazionaii ed «stere - GRATIS quasi il trasporto fino a 400 Km. 
eccezionalmente. per lo ttesso periodo si vende a prezzi di realizzo, prezzi da Roma - GRATIS montaggio lampadari vs. domkilio 

uguali, precisi a quellidi VIA COLA Dl RIENZO. 156. STABlllMEMTO • VIA DEL QUARTACCIO . Podere S. GIUSTO, 26 
A tcopo di propaganda verranno offerti GRATIS ARAZZI delle rmglioril Telefonl 62.71.355- 62.81.353 (4° Km. esatto via Boccea) 

INDUSTRIA ROMANA ARREDAMENTO 
IMPERM1ABILI SAN CKIRCI0 

TUTTI I T I P I m M P E R M E A B I U E, NEL SETTORE DELLE 
MODERNE F I B R E SINTETICHE, QUELLE RITENUTE MIGLIORI 

U O M O - D O N N A - BAMBINI L «4o da L B O R E L L I Via Cola di Rieruo, 161 
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RIPRENDE DOMANI IL PROCESSO A CATANZARO 

JLJSL in gabbia 
Continua la sfilata dei piu grossi nomi capitani delle cosche rivali - Saranno interrogati boss del calibro di 
Angelo La Barbera -1 momenti chiave della imponente kermesse giudiziaria - II terrore degli anni ruggenti 
di Palermo vive ancora nell'aula del tribunale - Documentata la fitta rete di complicity e di connivenza con 
il potere politico - Lo sforzo dei giudici teso a colmare le lacune di indagini e inchieste troppo discrete 

E' I'uomo che « brucio » Cicero 

Arrestato Rybka 

il falsario 

del terzo Reich 
Non ha perso il vizio: stava spaccian-
do false lettere di accredilo in Brasile 

RIO DE J WKIRO. 4 
Franz Xavier Rjbka, I'uomo 

che per conto dei nazisti in vase 
l'Europa di sterhne e dollan 
falsi durante '.'ultima urerra e 
stato arrestato in Rrasilc Non 
ha per.so il vizio stava. infat 
ti. spaceiando false lettere di 
accredito Con R\bka e stata 
arrestata una donna, anch'ess.i 
tedesca In carccre sono fimti 
inoltre tre bras liani. i quili 
erano entrati a far parte Jel 
l'organizzazione di falsa n 

II nome di Franz Xavier Ry 
bka non e noto al urosso pub 
blico II falsario. indubbiamcnte 
un artista nel suo jrenere, h i 
sempre as;ito nell'ombra Hitler 
g!ii aflldo il compito di falsifi 
care dollari. sterhne e altre 
monete. per mcttere in cnsi le 
flnanze dei pae.si in lotta con 
la Germania nazista 

E' impossible fare un calco 
lo anche approssimativo dei mi 
hardi falsi messi in c rcolazio 
ne da Rybka Si tratta di som 
me favolo=e L'operazlone pas-
s6 attraverso sucecvii e tnsuc-
cessi. perche per molto tempo 
le banconote fabbncate dai na
zisti furono prese per buone 
Poi. naturalmente. la venta fu 
scoperta 

La famosa spia Cicero — tut-
ti ne hanno sent to parlare. 
se non altro per un notissimo 
fijm — fu pat;ata con dollan 
e sterhne falsi fabbricati da 
Rybka. Anche altri agenti del 
lo spionaggio al servizio della 

Germania na/1-.ta ebbero la sor-
presa di trovarsi con un punno 
di mosche. 

Gia qualche mese fa in Sud 
America venne arrestato uno 
dei falsari che avcvano oiw 
rato con Rybka L'arre.sto del 
capo dell'ort!ani7za/ione potreb 
l>e essere solo il ^econdo tempo 
di qiiell'opera/ionc Ma non e 
certo- la poli/ia brasiVana per 
ora si e limitata, infatti. a c<> 
mumcaie di aver mes->o le ma 
n su un falsario che era rin 
scito ad acciuistnre merci di 
o^ni ccnere con f.ilse lettere di 
accrel to Non e escluso che so 
lo in un seeomio tempo gh in 
vestigaton di Rio ihhiano com 
pre«iO di aver arrestito un per 
sonata o die da oltre venti an 
m ora ricercato n tutto il 
mondo 

Franz Xavier Rybka operava 
in Biasile da molto tempo Ave 
va dato dolori a diversi neuo 
znnti. facendosi eonsc imre on 
eetti per inaenti sonrre di do 
naro e mo-.trando. in cambio. so 
lo false lettere [/ultima im 
pre.sa gli e coitnta car-a: a met 
tere â polvia sulle tracce del 
falsario e stato un commerciante 
di prodotti fotosranci. presso il 
quale Rybka aveva preleva'o 
merce per circa 2S0 mila lire. 
Con il falsario e stata arre.stata 
In»ebors Walteanf. tedesca. 1 
tre brasiliam fimti a loro volta 
in carcere sono Wilson Azeve-
do. Wartam Gebeliam e Eden 
Alvarenga. 

L'FBI in possesso delle prove 

Cosa nostra»regna 
su politica e sport 

NEW YORK. 4 
Cosa nostra, I'orgamzzazione 

mafiosa aniencana. controlla 
net cinque stati del New En
gland un alto funzionano di Sta
to. un capo della polizia. due 
funzionan addetti al nlascio di 
liceitze. un ammmistratore giu-
diziano e alcum deputati. Lo ri-
vela il Saturday Evening Post. 
Le prove sono in possesso del-
l'FBl Non potranno quasi cer-
tamente essere utihzzate in giu 
di7.io. perch6 raccolte nascon-
dendo un microfono dell'ufficio 
di un boss di Cosa nostra, ma 
non per questo perdono di un 
portanza. 

Le registrazionl raccolte dal-
1'FBl contengono nvelazioni sen-
sazionali. Raymond Patnarca. U 
boss spiato dalla polizia. si e in 
fatti lasciato andare. in colloqui 
con altn esponenti della mala-
vita. a impressionanti ammissto-
m. L'organizzazione lentd di cor-

rompere Francis Bellottl, convm-
cendolo ad accettare 100 mila 
dollan per la campagna eletto-
rale a govematore. L'uomo poU-
tico nfiutd di piegarsi alia ma
fia. la quale corse ai ripari. 
spargendo la voce che era a w e -
nuto esattamente il contrano. 

II prezzo corrente per I'acqui-
sto di un uomo politico e di circa 
60 milioni. La somma viene ver-
sata di sohto in occasione di 
campagne elettoraii. In caso di 
successo. il deputato mostra la 
propria gratitudine a Cosa no
stra con favori di vano genere. 

La mafia controlla le corse di 
cavalh e le gare di basket, foot 
ball e baseball. D prezzo di un 
campione va dai 5 mila ai 10 mi 
la dollan. cioe da 3 a 6 milionL 
Per questa somma. il giocatore 
rmuncia a scendere in campo in 
determinate partite, fingendosi 
malato. o aiuta abilmente la 
squadra awersaria. 

Angelo La Barbera, Rosarlo 
Mancino. Pietro Torretta e al
tri potenti e ferocissimi boss 
della speculazione edilizia, del 
traffico della droga e del con 
trabbando del tabacco saran. 
no da domani al centro della 
ripresa del processone di Ca-
tanzaro contro le bande ma-
fwse che tra il '62 e il '63 sea-
tenarono la guerra a Palermo 
provocando undid attentati, 
ventotto omicidi, tre stragi. 

Dopo i Sorci, i Rimi, i Pan-
no, i Di Girolamo, gli Ulizzi 
(che hanno tenuto banco nel-
la prima settimana di udien-
za, a fine ottobre) sfileranno 
dunque net prossimi giorni 
davanti ai giudici calabresi 
altre figure di primissimo pia
no di questa complessa ed 
esemplare vicenda che sta 
dando vita non solo ad una 
imponente kermesse giudizia-
ria (113 imputati, 400 testi
mony sei mesi di udienze) ma 
soprattutto al piu grande e 
impegnatlvo processo alia ma
fia che la cronaca ricordi. 

Che il giudizio non sia azzar-
dato, e che in realta la corte 
d'assise presieduta dai dottor 
Carnovale abbia per le mant 
tutti gli elementi per compie-
re una indagine di ampiezza 
inferiore soltanto a quella che 
va conducendo la commissio-
ne parlamentare antimafia. lo 
hanno gia dimostrato le bat. 
tute introduttive della causa 

dalle quali e gia possibile trar-
re un primo e gia impressto-
nante quadro delle dimensio-
sioni di questa vicenda. Cer-
chiamo dunque di fissarli, i 
momenti chiave aid vissufi al 
processo. 

Intanto — ecco il primo dato 
allarmante —. tranne i paren-
ti di uno dei militari cadutl 
nell'agguato di Ciaculli. tutte 
le vittime della violenza ma-
fiosa (e son diecine. centinaia 
anzi) hanno rinunziato a costi-
tuirsi parte civile contro gli 
imputati: anche ora che son 
rinchiusi nel gabbione. i capl-
mafia fanno paura. E la pau-
ra fa presto a propagarsi: nel 
volgere delle prime 48 ore del 
processo, ben cinque oiudiei 
popolari hanno ricusato Vinca-
rico e si sono squagliatl. 

Non perche incutessero ter
rore. quanto piuttosto per la 
fitta rete di complicity e di 
reciproci vantaggi che aveva-
no tessuto, i mafiosi si trova-
rono le spalle ben coperte, 
quando la facevano da padro
ni. a Palermo e in tutta la 
Sicilia nord occidentale Spa 
ravano a volonta, e vero, ma 
con tanto di porta d'armi: fa
cevano i commessi della dro
ga, i altrettanto vero, ma mu-
niti di passaporto turistico e 
di patente; ottenevano aval. 
siasi licenza; denunziavano il 
possesso di tutte le loro arml 
(proprio quelle con cui furono 

L'abbonamento per il 1968 
Fanno delle elezioni 
un atto di fiducia nelPUnita 

Agli abbonati 
annui 
e semestralj 
uno splendido 
dono 

«Le novelle 
e i racconti» di 
Guy De Maupassant 
con settanta 
riproduzioni 
a colori 
dovute ai maggiori 
illustrator! 
francesi della 
fine dell'800 

A TUTTI I NUOVI ABBONATI ANNUI 
U UNIT A' GRATIS TUTTO DICEMBRE 

portate a (ermine le piu mi-
cidiali imprese criminose); 
accendevano mutui e contrat-
tavano prestiti con le banche; 
costituivano societa con colon-
nelli dei carabinieri; tratta-
vano a tu per tu con il rettore 
deU'Universita. con il preten-
dente al trono di Francia. 

E guai a qualificarli come 
mafiosi o, peggio. come delin 
quenti abituali! Con che dt-
rilto adoperare certe espres-
sioni nei confronti. poniamo, 
di zu Nino Butera, o di Sorci 
e di Di Girolamo. dai momen-
to che essi risultano riabilitati 
con tanto di sentenza? Con 
che dirilto dare del bandito a 
Vincenzo Rimi se la sua fedina 
penale reca — per un gioco 
di bussolotti di cui deve sa 
per qualcosa un prefetto della 
repubblica — le tracce sol
tanto di una contravvenzione 
alle teggi sul collocamento e 
non piu quelle, elencate in un 
rapporto riservato della com
mission antimafia, di una 
serqua di omicidi. di sequestri 
di persona e di altre imprese 
capaci di fare arrossire un 
sepolto vivo della Cajenna? 

E poi, a dire della rispetta-
bilitd di questi galantuomini 
non basta forse il falto che 
per anni ed anni tutti li han 
visti passeggiare sottobraccio 
al sottosegretario (come i il 
caso di Buscetta. il killer che 
ora deve rispondere di tredicl 
assassinii), fare e disfare a 
piacer loro il piano regolatore 
di Palermo nello studio del 
sindaco (i fratelli La Bar
bera), creare < paffi anti-
marxistiy alia regione, tra 
la DC e le destre (Pao-
lino Bontd), rovesciare va-
langhe di voti sul nome del 
ministro cosl caro o dell'ono 
revole tanto pronto a fornire 
al momento buono otpitalitd 
al protettore-protetto braccato 

dalla polizia (Vincenzo Rimi)? 
Anche —' o sopratutto — 

questa dimestichezza con i po-
teri pubblici, con deputati e 
con banchieri. con assessori 
e con fumionari dello Stato, 
spiega come sia stato possi
bile (e sia ofd stato documen-
tato al processo) ai capi della 
delinquenza organizzata e al 
loro areqari di farsi una po. 
sizione con tanta incredibile 
facilitd: come, cioi, un Sir-
chia sia passato in pochi anni 
da towtore di pecore a indu 
striale e un Di Girolamo da 
raccoalitore d'aqrvmt a mi-
liardario: come il capraio Vin
cenzo Rimi abbia potuto met-
ter su una delle piu colossali 
fortune aqricole del Trapa-
nese; come Anqelo Lat Bar. 
bera, che era uno sterpaiolo. 
sia diventato uno tra i phi 
spreatudicafi e potenti appal-
tatori che eontasse la Paler
mo deqli anni roventl. 

Ecco. questa e la gente che 
oggi viene qiudicata e che 
sfrutta le deficienze di una 
inchiesta della polizia (e di ri-
flesso della magistratura) con-
dotta con cautela mfinita per 
cercare di annebbiare — ma 
non certo di canceilare — le 
matrici reali del potere ma-
fioso. con la dichiarata pre-
tesa di uscire ancora una 
volta indenne dalle accuse pin 
qualificanfi, e sopratutto da 
quella deWassociazione a de~ 
Itngvere. 

Sta ai giudici di Catanzaro 
far quello che non hanno vo-
luto o potuto fare gli altri. E 
le prime battute del processo
ne hanno rtoelato che i possi-
bUe e realistico ragghmgere 
questo obiettivo di eivihA e di 
vera givutizia. 

Giorgio Fnsca Polar* 

Milleduecento turisti a Mosca 

con un gigantesco ponte-aereo 

Un' isola tutta italiana 

domani sulla piazza Rossa 
Martedi a Roma 

Decorati dai Soviet 
Supremo dell'URSS 
7 militant! del PCI 
La significativa cerimonia della consegna 
dell'alta onorificenza si terra all'amba-
sciata sovietica — Chi sono gli insigniti 
Martedi 7 novembre. alle ore 

11. presso I'Ambasciata della 
URSS a Roma si svoigera una 
significativa cerimonia: I'Amba-
sciatore Ryjov consegnera a 
sette anzian: militanti del PCI 
un'alta decorazione in ricono-
scimento dei menti da loro ac* 
quisitj neU'azione sx-olta a so-
stegno della Rivoluzione d'Otto-
bre e per lo sviluppo dell'ami-
cizia tra i popoh italiano e so-
vietico 

La decorazione. il cui confe-
rlmento e stato dehberato dai 
Soviet Supremo deH'URSS an
che per nvlitanti de! movimento 
operaio di altri paesi. sara 
consegnata ai compagni Paolo 
Betti di Bologna Giuseppe 
IjoniTo d> Torino. Teresa Voce 
di Milano. Antonio Oberti di 
Torino. Adrtano Oliva di Tre-
ste. Raffae'e Orffdani di Roma 
e Battista Santhia di Torino. 

II compaeno Pao!o Betti par 
tecipo attivamente alia organiz-
zazione de'Ie ntimerose azioni 
compiute dai ferrovieri Italfani 
per Impedire il tra^porto delle 
armi detfinate a soffocare la 
Rivoluzione rossa. 

H compaeno Giuseppe Longo. 
quale memhro deH'orBanizzazio-
ne giovanile socialista. contri-
bul attivamente all*azione di so-
lidarieta e di difesa del eiova-
ne Stato «ovietico partedpan-
do anche alia lo'ta contro I 

Vioggio premio 

agli attivisti 
Domani mattina partira per 

Mosca una deicgazione di 148 
attivisti che si sono distmti nel-
la campagna di tesseramento e 
reclutamento 1967 e che vengooo 
inviati in Unione Sovietica in 
occasione del 50esimo della Ri 
voluzione d'ottobre come premio 
della Direzione del Partito e del
le propne Federazioni. 

La delegazione e accompagna-
ta dai corapagni Bruno S c i v o 
del Comitato Centrale; Bruno 
NiccoU della segreteria del Co
mitato regionale toscano; Giu
seppe Sondni della segreteria di 
Reggio Emilia e Argante Boc-
chio della segreteria di Novara. 

gruppi terronstici antisovietici 
che agivano m Italia. 

La compagna Teresa Noce 
che. giovanissima, partecipo 
alle lotte degli operai tonnesi 
contro la prima guerra impe-
nalista. assolse. dai 1919 a! '26. 
funziom dmgenti nelle organiz-
zazioni dei giovani socialisti 
prima, dei giovani comtinisti 
poi. i quali svolsero una grande 
azione In difesa della Rnolu 
zione russa. 

U compagno Antonio Obert! 
partecipd come dingente di cir-
co!o giovanile socialista all'ope 
ra di solidaneta e di difesa 
della Rivo'uzione d'Ottobre. or 
ganlzzando anche I'azione degli 
opera! torinesi per impedire !o 
invio di forniture ag i e^erciM 
controivolu7ionari. 

H compagno Adnano O.iva. 
fatto pngioniero nel 1915 s i l 
fronte della Gaiiza lai'ord tra 
il 1917 ed il "1C. come tipografo 
nella citta di Saskj in provin-
cia di Tambov Qui nell'inverno 
del "17 fece parte del gnippo 
di «guardie ros^e » che tenne-
ro testa ai contronvoluzonan 
guidati da ufftciali zaristi s.no 
airarrivo di rinrorzi dell'Eser-
cito rosso e che poi si battero-
no per stroncare la ricostituzjo-
ne delle bande contronvoluzio-
narie, 

II compagno Raffaele OrfManl. 
dalla Rivoluzione d'Ottobre ad 
oggi. sotto k» pseudonimo • Spar-
tacus Picenus*. ha scntto un 
grande numero di poesie e can-
ti per esalfare il primo Stato 
socialista. Lenin e la lotta an-
tifa^cista Mo'te sue canwwii 
divenute popo'arissime hanno 
contribuito alio svi!upoo della 
amicizia con il popolo sov^etico 

D compagno Battista Santhia. 
che, durante e dopo la prima 
guerra mondiale. partecipd a 
tutte le lotte degli opera! ton
nesi e alia loro direzione. as-
solse un ruolo nlevante nella 
orgamzzazjone del movimento 
dl lotta e di solidaneta del la 
voratori italiam a sostegno ed 
in difesa della Rivoluzione d'Ot
tobre sin dai suo nascere. 

I sette compagni che saranno 
decorati parteciperanno la se
ra del 7 novembre al grande 
rieevimento che TAmbasciata 
dell'URSS dara per festegglare 
solennemente 11 50 della Rivo-
luxhxM d'Ottobre. 

Lavoratori e tecnici del
le grandi fabbriche del 
Nord, uomini d'affari, 
compagni premiati e un 
gruppo di cronisti ro-
mani assisteranno alle 
celebrazioni dell'Otto-
bre - Le partenze da Fiu-
micino e dalla Malpensa 

Un nuovo gigantesco ponte-
aereo di pace e di amicizia 
col'eghera domani I'ltalia con 
I URSS Dodiei aerei dell'^e-
reoflot si alzeranno contempo-
raneamente in volo da Fiumi 
cmo e dalla Malpensa per por-
tare a Mosca 1200 italiam. 

Xell'anno che le Nazioni Uni
te hanno dedicato al tunsmo 
intemazionale. l'Unione Sovie
tica rinnova la sua disnombilita 
con tin « passaporto di pace >. A 
cmquant'anni dallo «tonco Ot
tobre. un'c isola tutta italiana > 
— operai e tecnici delle grandi 
fftbbnehe del nord. giovani e ra-
gazze di tutta la peni=oIa, co-
=trutton del Partito. diff j son del 
no<;tro giornale. commercianti. 
imprenditon. uomini d'affan, di-
ricenti del mondo imprendito 
ri.ile italiano. profcsionisti e un 
gruppo di cronisti romani — sara 
"=ulla Piazza Rossa per a^iMere 
alle celebrazioni de! cinquante 
nano della Rivoluzione. 

Sono gia p.u di diecimila gli 
italiam che m quenti pnmi mesi 
del '67 hanno vi-itato I URSS e 
I Italtuntt t̂n orgamzzando un 
altro =.ucpe«ti\o appuntamento 
dai 28 dicembre al 2 gennaio 
prossimi: sei giorni per passare 
II Capodanno a M(wa e tedere 
i ' in\emo russo Tutto per 115 
mila lire. 

Alle 9 si alzeranno ;n volo 
quattro aerei da Fiumicmo: so
no im gigantesco quadnelica 
T\' 114 capace di 170 pom, un 
TU KM e due fliuscin IB Questi 
ultimi due port era nno a Mosca 
comitive di tun«ti sardi: tecnici 
e lavoratori dell'Enel di Caglian 
e professiomsti dell'isola. Dove-
vano atterrare e npartire per 
la prima volta dalla Sardegna 
dopo aver trasportato da Mo 
sea comitive di turisti sovietici 
(circa 400 lavoraton) ma all'ul-
timo momento non e stato piu 
possibile per sopravventile com-
plicaziom burocratiche che non 
favoriscono certo il tunsmo An 
che I'aereo che doveva dccollare 
da Rimini, per gli stessi osta 
coll. partira da Milano 

n voio sara senza scalo. a 
9 000 metn d'altezza. s'jlia rotta 
Firenze. Trieste, Budapest, Kiev. 
Mosca. II tempo di salire. pren 
dere I'apentivo. consumare la 
prima colazione e gia sar i I'ora 
dell'atterraggio all'aeroporto di 
Sceremenuevo. Poi il transfert in 
pullman flno al nuovissimo Hotel 
Rossta che sorge proprio davanti 
al Cremlino e alle gugL'e di San 
Basilio. La «scoperta » di Mo
sca iniziera subito dopo. 

LENIN 
Opere complete 
32 volumi pubblicati 

LENIN 
Opere scelte 
2.000 paglne. L. 5 000 

I testi fondamental i di Le* 
nln r iuni t i in un solo vo* 
lume. 

STQRIA DEILEIIIVOIUZIONI 
OEL XX SECOLO EOITORI RIUNITI 

LA RIVOLUZIONE 
RUSSA 
di Giuseppe Boffa 
I volume rilegato della Sto* 
ria delle rivoluzloni con 
1.000 fotografie rare e ine-
dite L. 7.500. * 

MANIFESTI DELLA 
RIVOLUZIONE 
RUSSA 
A cura di C Garrtibba. G Gar-
ritono. G. Montanucci 

40 manifest i in bianco e 
nero e a co lor i . Un'opera 
grafica di eccezionale im-
pegno pubblicata per la pri
ma volta nel mondo in oc
casione del 50J anniversa-
rio della Rivoluzione di Ot
tobre. L. 8.000. 

GIULIANO PAJETTA 

RIVOLUZIONARIA 

Giuliano Pajetta 

LA RUSSIA 
RIVOLUZIONARIA 
pp 240. L 1.500 

Una rievocazione ricca dl 
spunti nuovi e penetrant? 
del periodo c h e va dai ma> 
ti decabristi al primo pia
no quiqnuennale. 

John Reed 

DIECI GIORNI 
CHE SCONVOLSERO 
IL MONDO 
L 600 

l a famosa test imonianza dl 
un g iomal i s ta americano 
sul le s tor iche giornate del
la rivoluzione. 

Giuseppe Boffa 

LE TAPPE 
DELLA RIVOLUZIONE 
RUSSA 
l . 300 

Problem! e moment! della 
storia sov ie t ica dai 1917 
ad oggi . 

I Editor. Riuniti I 
. V . . . . . . « — — - . -
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A Firenze il discusso spettacolo dello Stabile bolognese 

Enrico V trionf a in 
Sulle or me del 
dottor Jekyll 

PARIGI — L'attrice francese Daniele Gaubert ha quasi terminato 
di interpretare II film « La louve solitaire » (« La lupa solita-
ria >) di Edouard Logerau, nel quale sostiene la parte di una 
ragazza che di giorno — come il dottor Jekyll — e assolutamen-
te nortnale ma che di notte si trasforma in una audacissima 
ladra. Nella foto una scena del f i lm. 

penetriamo nel mondo delta 
"quarta dimensfone" con 

Vastrologo 
moderno 

II primo fascicolo e nelle edicole 

RIPALTA EDITORE 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1* dfcembre 1967 saranno rimborsabili: 

L. 625.200.000 nominal! di 

OBBUGAZIONI IRI 6 % 1957-1975 

sorteggiate nella settima estrazione; 

L. 2.555.000.000 nominaii di 

OBBUGAZIONI IRI 5.50 % 1961-1986 

sorteggiate nella sesta estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare. ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedenti estrazioni « ancora 
non presentati per il rimborso, sono elencati in 
due distinti bollettini che possono essere consul-
tati dagli interessati presso le filial! della Banca 
d'ltalia e dei principali istituti di credito e che 
saranno inviati gratuitamente agli obbllgazionisti 
che ne faranno richiesta all'IRI - Ufficio Obbliga-
zioni - Via Versilia. 2 - 00187 Roma: nella richie
sta dovra essere fatto esplicito riferimento alle 
obbligazioni che interessano (IRI 6 % 1957-1975 
oppure IRI 5.50 % 1961-1986) poiche per ciascuno 
del due prestiti, come per ogni altro prestito 
obbligazionario dell'IRI soggetto ad estrazione. 
esiste un apposito distinto bollettino. 

un'arena 
sportiva 

Impostazione critico - didascalica del-
I'adottamento - Le migliori soluzioni 
teatrali vengono sempre da Shakespeare 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 4 

La III Rassegna interna-
zionale dei Teatri Stabili (ar-
rivederci ad aprile) si con
clude nel Palazzetto dello 
Sport con l'annunciato spet
tacolo italiano: La rappre-
sentazione per Enrico V, 
« prodotta > dal risorto Sta
bile di Bologna, in collabo-
razione tecnico organizzativa 
con il Piccolo di Milano. Ro
berto Pallavicini, Roberto Sa-
nesi e Virginio Puecher — 
anche regista, quest'ultimo. e 
ideatore deH'impianto sce-
nico — hanno tratto un «li-
bero adattamento > dall'Enri-
co V di Shakespeare, col du-
plice scopo di demistiflcare il 
personaggio principale e di 
< popolariz7arne» la storia; 
la preoccupazione degli au-
tori e stata insomnia, a un 
tempo.^ critica e didascalica. 
e non e da meravigliarsi trop-
po se il risultato non ha sod-
disfatto in pieno. lasciando 
anzi un'eco di polemiche de-
stinate presumibilmente a 
durare. 

Al pubblico, di Bologna co
me di Firenze (qui le repli-
che proseguiranno sino al 7 
novembre). La rappresenta-
zione per Enrico V e co-
munque piaciuta: ha susci-
tato curiosita. interesse ora 
divertito ora appassionato. 
applausi. Collocata in una 
arena di esibizioni sportive, 
la vicenda flnisce col creare 
nello spettatore una tensione 
quasi agonistica: i due palchi 
che. sui lati minori del ret-
tangolo centrale, delimitato 
da strutture lignee. flngono 
le corti dTnghilterra e di 
Francia. possono anche sem-
brare le porte di una partita 
ideale: quella che si gioca, 
appunto. tra Enrico V e il 
suo avversario di qua dalla 
Manica. flno alia vittoriadel 
primo e alia successiva paci-
ficazione. consacrata dal ma-
trimonio con la francese Ca-
terina. 

Nella sua famosa opera 
cinematografica. compiuta nel 
periodo conclusivo della guer-
ra antifasdsta. Laurence Oli
vier aveva accentuato (mira-
bilmente. del resto) quei ca-
ratteri di esaltazione della 
causa nazionale, che sono 
certo present! nel dramma 
shakespeariano — scritto sul 
finire del Cinquecento. sotto il 
tardo regno della grande Eli-
sabetta —. ma pur frammisti 
di problematic interrogativi, 
soprattutto attinenti alia soli-
tudine. e quindi alia tragedia. 
del potere. 

Pallavicini. Sanesi e Pue
cher non si sono contentati 
di individuare e di estrinse-
care — nel testo o fra le pie-
ghe di esso — gli dementi del 
dubbio e della contraddizione; 
\ i hanno aggiunto ulterior! 
material]', parzialmente de-
sunti dalle Cronache di Ho-
linshed cui pure Shakespeare 
si era rifatto. e intesi a for-
nire soprattutto il duro qua-
dro politico-economico da cui 
nasceva, dietro I'usfcergo del-
le ispirate orazioni patriotti-
che e delle sottili questioni di-
nastiche. l'impresa di Francia. 
in quei primi tormentati de-
cenni del Quattrocento. L'ope-
razione «dissacratoria» e 
condotta tuttavia in modo an-
fibio. e in definitiva poco 
chiaro: da una parte abbia-
mo nuovi persona ggi e nuove 
situazioni. che intervengono. 
con tanto di costumi d'epoca, 
all'interno degli sviluppi del-
Tazione: dall'altro testimoni e 
commentatori in abiti d'oggi, 
le cui parlanti immagini cine-
televisive, proiettate sui due 
grandi schermi ai capi op-
posti della pista rettangolare, 
dovrebbero offrire forse una 
distaccata (o «straniata >) 
prospettiva moderna all'inda-
gine storico-poetica. ma che 
finiscono invece per essere in-
vischiati anch'essi nell'intrigo, 
come uomini del nostro tem
po sbalzati aH'indietro dalla 
vagheggiata «macchina > di 
H.G. Wells. 

Qui ci sarebbe da aprire 
una grossa parentesi: e da 
domandarsi se davvero la 
utilizzazione degli attuali 
« moduli della comunicazione 
audiovisiva » — al di la dei 
casi (come quello deU'l strut-
toria di Weiss) nei quali cid 
sia direttamente connesso al 
tenia e alia sua espressione 
— possa recare gjovamento al 
teatro e alia politica di esso 
verso il pubblico. Rimanen-
do alia Rappresentazione per 
Enrico V, e anche da notare 
come le vod degli attori (fil
trate attraverso i microfoni) 
smaniscano in qualche mi-
sura la propria individuality, 
a sea pi to di un veloce accer-
tamento dei personaggi e dei 
loro rapporti. 

E' sintomatlco. a ogni mo
do, che le migliori soluzioni 
spettacolarl (anche in seneo 
stretto) della Rappresenta-

zioite si abbiano quando si 
ricorra. precisamente e intel-
ligentemente, alia pagina sha-
kespeariana: la vivida scena 
dell'oltraggio che l'ambascia-
tore francese fa a Enrico V 
(ricevendone pronta risposta), 
col portargli in dono. per con-
to del Delfino, un cesto di 
palle da tennis, e ben sugge-
rita dal testo originale: n«i 
cosi agilmente funzionano le 
sovrapposizioni e le interpo-
lazioni, ne si comprende per-
che non sia stato invece sfrut-
tato sino in fondo il contrap-
punto canagliesco che, all'av-
ventura eroica del re. oppon-
gono i suoi ex compagni di 
bisboccia, ombrandone al-
quanto il nobile profilo (si 
pensi a come, pur nella sua 
impostazione celebrativa, Oli
vier valnrizzava 1'episodio del
la morte di Falstaff). Pec-
cato, giacche il dialogo not-
turno tra il sovrano in inco
gnito e uno dei suoi soldati 
appare riuscito, nonostante lo 
abbassamento di livello del 
linguaggio, che si ripete d'al-
tronde un po* dapertutto. E 
dunque e da credere che sa
rebbe stato possibile ritro-
vare. in Shakespeare stesso, 
con una elabora/ione meno 
nervosa ma piu penetrante. 
le ragioni e le forme della 
dialettica tra il monarca e il 
popolo. tra il rovello solitario 
dell'iino e 1'oscuro sanguinare 
e sofTrire dell'altro. 

Enrico V d Giancarlo Sbra-
gia: attore solido e serio, 
che trova tuttavia i suoi toni 
piu propri nel momento del-
l'angoscia e della perplessita. 
an7iche nella veemenza dei 
gridi di battaglia. Ivo Gar-
rani dice, con autorita. la 
parte di Canterbury e quella 
del Coro. Degli altri. i piu 
eflicaci ci son parsi, anche 
sotto l'aspetto vocale. Glauco 
Onorato, Tino Schirinzi. Fer
nando Caiati, Giorgio Bo-
nora; ma bisognera pur ricor-
dare Gastone Bartolucci, Ma
rio Mariani, Stefano Satta-
Flores. Germana Monteverdi 
e Gabriella Giacobbe. I co
stumi e gli attrezzi scenici 
sono di Enrico Job, la co-
lonna sonora e di Sergio Li-
berovici. 

o Savroli Agget 

le prime 
Musica 

I Virtuosi 
di Roma 

La lunga familiarita di un 
interprete (o di un eomplesso 
di interpreti) con un autore 
pud porta re alia routine, ma 
pud anche portare ad un appro-
fondimento critico e a una ca
pacity interpretativa sempre 
maggiori. La seconda alternativa 
e quella che caratterizza il 
rapporto tra i «Virtuosi di Ro
ma > e il loro Vivaldi: questo 
pensavamo riascoltando l'altra 
sera nella sala del Conservato-
rio il prestigioso eomplesso nel 
secondo concerto dedicato a 
musicbe del «prete rosso > e 
alle trascrizioni di esse elabo
rate — questa volta per il cla
vicembalo — da Bach. 

Il panorama comprendeva i 
Concern \n re maggiore op. / / / 
n. 9. in mi maggiore op. Ill 
n. 12 e in si minore op. Ill n. 
10 e le relative trascrizionL 
Inoltre e stato eseguito il Con
certo in sol mionre op. IX n. 3 
che la voita scorsa asco'tammo 
nella versione per oboe e archi. 

Applausi entusiastici a Rena-
to Fasano. agli illustri violini 
solisti (Ferraresi. Stefanato. 
Mozzato e Tamponi). aireocel-
lente Ferrucdo Vignanelb" e 
agli altri clavicembalisti (Cani-
no. Castagnone e Dan-as> che 
hanno presentato in chiusura di 
serata la trascririone bachiana 
per quattro clavicembali e ar
chi del Concerto in si minore. 

vice 

Morta l'attrice 

Benita Hulme 

(era la moglit 

di George Sanders) 
EGERTON (Inghnterra). 4. 

L'attrice cinematografica in-
glese Benita Hulme, moglie di 
George Sanders e vedova di 
Ronald Colman. e morta mer-
coledl aU'eta di GO anni. dopo 
una breve malattia, nella sua 
f attori a presso Egerton. Ne han
no dato oggi rannuncto i pa-
rentL 

Protesta del 
governo 

di Haiti per 
«I commedianti» 

WASHINGTON. 4 
L'Ambasciata di Haiti a Wash

ington ha presentato una prote
sta ufficiale al govemo ameri-
cano per il film / commedianti. 
che si proietta in qucsti giomi a 
New York. In precedenza l'Am-
basciata aveva diffuso una di-
chiaraziotie con la quale rileva-
va t il carattere diffamatorio 
del film, che presentava Haiti 
in modo falso e tendenzioso. per 
spaventare i turisti ». 

II film, tratto dal romanzo 
omonimo di Graham Greene, e 
stato girato dal regista Peter 
Glenville nel Dahomey, in Afri
ca, ed e stato interpretato da 
Richard Burton, Elizabeth Tay
lor e Alec Guinness. Esso e am-
bientato a Haiti, e descrive la 
vita sotto l'attuale regime del 
presidente Duvalier. 

« Elettra » e 
<c Le Fenicie » 
di Euripide 
a Siracusa 

SIRACUSA. 4 
Elettra e Le Fenicie di Euri

pide sono le due tragedie che 
saranno rappresentate l'anno 
prossuno al teatro greco di Si
racusa. Per VElettra. che viene 
portata per la prima volta sulla 
scena aretusea, e stato seelto un 
regista greco: Dimitri Rondiris 
direttore del famoso Teatro del 
Pireo. Per Le Fenicie sono in 
corso trattative con Giuseppe Pa-
troni GriffL 

Lo comincera a febbraio 

Film d'avventura 
(ma anche dldee) 
pet Pontecorvo 

GIllo Pontecorvo 

Festival del jazz 

A Lecco un 
« pizzico » 

di Newport 
Trionfatrice della prima serata e 
stata la cantante Sarah Vaughan 

Dal nostro inviato 
LECCO, 4. 

Un pizzico di Newport e 
stato offerto, stasera, a Lec
co, ad maugurazione dei Fe
stival intemazionale del jazz: 
a Newport, come ben sanno i 
cuRori di jazz, si tiene ogni 
estate la piu colossale ker-
messe jazzistioa del mondo: 
naturalmente, Lecco neanche 
si sogna di emularla, ed e 
meglio cosi, perche Newport 
si basa sul principio della 
quantita tenendo invece in 
sospetto la funzdone di infor-
mazione artistica che un fe
stival deve avere. 

II suddetto pizzico di New
port e stato dato stasera, in
vece, dalle c Newport All 
Stars » una c testata > che in 
realta riunisce un modesto 
gruppo di relative c stelle >. 
che variano di anno in anno 
fermo restando, purtroppo. il 
loro leader, quel George Wein. 
noto affarista del mondo nel 
jazz e con un debolissimo ali
bi di pianista che nessuno gli 
chiede. 

Con Wein hanno suonato 
Ruby Braff, un cornettista 
bianco che si era messo in 
luce anni fa grazie ad un suo 
discutibile ma in fondo origi
nale cocktail stilistico di Arm
strong e Gillespie: Buddy Ta
te. saxofonista tenore che si 
e fatto le ossa e il pane nelle 
balere negre e che 6 stato 
per un certo tempo ndrorche-
stra di Count Basie; il con-
trabbassista Jack Lesberg e 
un batterista popolare dopo la 
guerra, Don Lamond, piutto-
sto apprezzabile. 

La musica di queste < New
port All Stars > sta a meta 
fra 3 dixieland e lo swing, e 
rdativamente squillante e as-
solutamente standard. L'uni-
ca salvezza & venuta da Tate. 
y cui scuro saxofooo si & pe-
raltro mosso a fatica fra le 
insidie ddla generale piat-
tezza. 

La stessa sezione ritmica e 
rimasta in scena per accom-
pagnare il trio di chitarre di 
Barney Kessel. Jim Hall e 
George Benson. La chitarra, 
nel jazz (a differenza di quan-
to awiene nella leggera) e 
caduta ormai in disuso. Wes 
Montgomery, che e il piu pre
stigioso fra i ehkarristi della 
nuova generazione, dopo un 
exploit considerevole, con 
quella sua tecnica strabflian-
te e un linguaggio che rioen-
trva tanto di D jango Reinhardt 
quanto di John CoHrane. non 
ha esaudHo le promesse e, 
bench^ le sue reinterpretazio-
ni di canzoni beat vendano 
moHissimo. si e arenato in 
una comoda routine. Neppure 
Grant Green, onnipresente nei 
dischi della cBhje note*, si 
eieva dalla mediocrKa, a par
te la sua bravura. Nessun no-
me. insomma, pud minima-
mente aapirarB alia •ucccaaio-

ne di Charlie Christian o di 
Billy Bauer. 

n fatto e che 1'eredita della 
chitarra, nel jazz, & passata 
al contrabasso. esattamente 
come quella del clarino & pas
sata al flauto o al clarinetto 
basso. 

Cosi. i tre chitarristi di sta
sera non ci hanno proposto 
nulla di nuovo, a parte la per-
sonalita di George Benson che 
da not era ancora sconosciuto. 
Berney Kessel lo si ricordava 
per le sue incisioni del dopo-
guerra, alcune delle quali con 
Parker, in cui sembrava pro-
seguire la via aperta dal com-
pianto Christian: ma oggi, 
Kessel non fa che ripetere la 
formula, faoendo perno sulle 
sue oonsiderevoli qualita di 
swing, rna e un po* pochino! 
Quanto a Jim Hall, e apparso 
forse il piu impegnato in una 
sua meditata ricerca musica-
le, con un discorso garbato e 
interiorizzato, fatto per pia-
cere alle orecchie delicate. 

L'interesse del Festival di 
Lecco in questa serata d'av-
vio, la piu fiacca delle due, e 
venuto solo alia fine, quando 
sul palcoscenico e apparsa 
Sarah Vaughan, la raffinata 
cantante negro-americana. leg-
genda o meglio simbolo voca
le del decennio fra il '45 e il 
'55. TJ pubblico italiano. abi-
tuato agli arabeschi di Ella 
Fitzgerald, ha finalmente avu-
to occasione di ascoltare que-
st'c altra » voce del jazz, cer
to piu moderna, piu pre-
gnante. 

Sarah Vaughan, che da an
ni ha allargaio la sua azione 
nell'ambito della musica leg
gera, verra quasi certamente 
al prossimo festival della can
zone italiana di Sanremo. Ne 
avra certo tutto da guadagna-
re Sanremo: e sperabile, sem-
mai, che non abbia da per-
derci lei. Sarah Vaughan. Pa
re, comunque, che le siano 
state sottoposte alcune canzo
ni di ottima fattura. 

Ad accompagnare la bra-
vissima cantante era un trio 
capeggiato da Bob James. 
pianista il cui interesse e le
gato ad un disco. Explosion. 
dove i suoni si mescolano ai 
rumori meccanici. Dietro alia 
Vaughan pero. il pianismo di 
James e stato molto piii c or-
todosso > a conferma di un 
certo sospetto che un passag-
gio di Explosion d aveva de-
stato. un passaggio in cui Ja
mes suonava una musica stile 
cocktail. Evidentemente, non 
era quel passaggio, caricatu-
rale. ma semplicemente un 
aspetto della poliedrica per-
sonalita di questo pianista. 

Domani. il Festival presen-
ta le sue carte migliori: sa
ranno, infatti, di scena il 
eomplesso del saxofonista Ar
chie Shepp e il quintetto di 
Miles Davis. 

DinieU lonio 

Sara ambientato nei Ca-
raibi e forse avra per 
protagonisti Burt Lanca
ster e Sidney Poitier 

Gillo Pontecort-o toniera nel 
febbraio dell'anno prossimo 
dietro la macchina da presa 
per dirigere un nuovo film. 
del quale non e stato ancora 
definito il titolo, Attualmente 
il regista, insieme con Franco 
Salinas e con Giorgio Arlorio. 
sta terminando la sceneggia-
tura. La vicenda, nella quale 
si fondono elementi storici e 
avventurosi, spettacolari e so-
ciali, sara ambientata nelle 
isole del Mar dei Caraibi ver
so gli inizi dell'Ottocento. al 
tempo della dominazione spa-
gnola. Si trattera di un film di 
largo respiro. per realizzare 
il quale si rendera necessario 
un grosso impegno produtti-
vo. Per i due ruoli principali 
Pontecorvo ha interpellato 
Burt Lancaster e Sidney Poi
tier. 
- « Quando Solinas, Arlorio ed 
io cominciammo a lavorare 
alia sceneggiatura — ha detto 
Gillo Pontecorvo — avevamo 
in mente di fare un film pu-
ramente avventuroso, che do-
veva svolgersi nel Messico. 
Ma poi. via via che andava-
mo avanli nel lavoro, la vi
cenda si d andata trasfor-
mando. Abbiamo infatti cer-
cato di mettere dentro un film 
di struttura essenzialmente 
spettacolare idee e allusioni a 
temi di attualita >. 

Sullo sfondo dell'epoca in 
cut gli inglesi tentavano di 
fomentare le rivolte dei negri 
in seno all'lmpero spagnolo 
con I'obiettivo di sostituirsi ai 
dominatori iberici, il film nar-
rera la storia di due uomini: 
un bianco ed un negro. 11 pri
mo $ un agente del servizio 
segreto britannico, che si re-
ca nei Caraibi con la missione 
di provocare una rivoluzione. 
Casualmente egli incontra un 
negro e, intuendone per vec-
chia esperienza il carattere, 
lo tira su dal nulla e, facili-
tato anche dalla situazione 
esplosiva del paese. lo fa di-
ventare un capo rivoluziona-
rio che trascina il popolo con-
tro gli spagnoli. L'agente bri
tannico, terminata la sua mis
sione torna in Inghilterra. 
Ma il rivoluzionario, una vol
ta ottenuta I'indipendenza e 
cacciati gli spagnoli, non ac-
cetta la situazione di compro-
messo con VlnghilterTa et ri-
fugiatosi sulle montagne, 
prende le armi contro gli in
glesi, contro ogni forma di 
colonialismo. Cosi l'agente in-
glese torna nei Caraibi. que
sta volta col compito di uc-
cidere il negro del quale era 
stato il c Pigmalione politico * 
e al quale, in fondo. lo legata 
una profonda amicizia. 

11 film sara girato a colori 
e costituira cosi per il regista 
la seconda esperienza del ge-
nere dopo La grande strada 
azzurra. 

c Devo confessare di essere 
molto preoccupato — ha detto 
Pontecorvo —; il bianco e 
nero lo conosco molto bene e 
mi & facile adoperarlo. Del 
colore sono invece quasi di-
giuno. Per questo sto cercan-
do di prenderci confidenza im-
pressionando chilometri di fo-
tografie a colori. Penso infatti 
che in un film la fotografia sia 
un elemento espressivo deci-
sivo e che debba recare la 
impronta del regista ai fini 
dell' unitarieta assoluta di 
un'opera cinematografica >. 

II successo di pubblico e di 
critica che sta riscuotendo in 
questi giomi negli Stati Uniti 
La battaglia di Algeri ha 
aperto a Gillo Pontecorvo le 
porte di Hollywood. 

< Un film straordinario e* 
stato seelto per I'inaugurazio-
ne del festival di New York >. 
ha scritto in un articolo su 
sette colonne Vautorevole cri
tico del New York Times. Bo-
sley Crowther. «Da un pun-
to di vista generale si pud 
dire che La battaglia d'AIge-
ri i vn trionfo di regia. Ha 
vinto tutti i festival del mondo 
e. cosa eccezionale, lo merita-
va davvero >, ha scritto a sua 
volta U critico del Post . 

/ produttori americani non 
potevano quindi non interes-
sarsi a Pontecorvo e gli han
no fatto numerose offerte. 11 
regista ha detto che dirigera 
e produrra direttamente due 
pellicole per conto di grandi 
case di Hollywood. 

A Budapest la 
prima mondiale 

del nuovo dramma 
di Miller 

BUDAPEST. 4 
II nuovo dramma di Arthur 

Miller. The prize, sara presen
tato a Budapest prima di an-
dare in scena a New York. Lo 
ha annundato la radio unghere-
se, precisando che si tratta di 
un dramma con quattro perso
naggi, che descrive un conflit-
to in una famiglia americana. 

• • • • • • • reaiv!/ • • • • • • • • • 

a video spento 
\.\ TV A FIRENZE -
La TV. a Fireme. non ve-
dt» mat quel che accade 
nella realta: e non per 
caso o per incapacita, na~ 
turajmente. Tutti ricordar.o 
quel che ' accadde l'anno 
scorso, proprio </j questi 
giomi, dinanzi all'alluvione 
che sconvolgeva la cittd. le-
ri sera, abbiamo assistito a 
un servizio di Sergio Za-
voli che rievocava. attra
verso le immagini che Van-
no scorso non furono tra-
smesse, il disastro. 11 ser
vizio si concludeva sulla 
jiaccolata nottuma dei gio-
vani tornati a Firenze do
po un anno: e Zavoli com-
mentara le imma/jmi. non 
privc di compiacimenti for-
malisfici. con la sua con-
sueia <corda* commotsa. 
Senonche, proprio su quei 
ragazzi che Zavoli esalta-
va. net giorni scorsi. come 
riferiamo in prima pagina, 
la questura ha scatenata 

una sorta di caccia all'uo-
mo: e il bilancio sono ISO 
< fermati ». Di questo. pe
ro, la TV si e ben guarda-
ta dal dare notizia: ancora 
una volta, la retorica ha 
mascherato sul video la ve-
ritd sgradevole della cro-
naca. 

CORRIERISSIMA — Parti-
tissima o... < Corn'erissi-
ma»? C'e da chtederselo 
dopo la puntata di ten sera 
che nella sua prima parte 
era occupata (con i ringra 
ziamenti della famiglia Cre-
spi) da una ininterrotta, 
nostalgica lattde, sfacciata-
mente pubblicitaria, dei va-
ri setlimanali che, da tanti 
anni, fanno corona al piu 
autorevole quotidiano padro-
nale del nostro Paese. il 
Corriere della sera. Dai 
fpmpi dell'c ltalietta » a on-
pi. questi settimanali sono 
sempre stati veicolo. presso 
grandi e piccini. degli inte-
ressi della « morale > e dei 
miti della borghesia italia
na: basta pensare alle oleo-

grafiche copertine della Do-
menica del Corriere. E pro
prio questi settimanali ha 
sfoghato ieri sera Alberto 
Lupi, aderendo con melensa 
nostalgia alia bolsa retorica 
del loro contenuto. in una 
cornice di balletti, di can
zoni, di sketch c/ie quella 
retorica ricopiano pedisse-
quamente. Fabbricatosi un 
alibi con la qualunquistica 
macchietta su Hitler (ma 
certi personaggi e atn'eni-
merifi sopportano solo la sa-
tira, non gia lo scherzo da 
avanspcttacolo), gli autori 
hanno rievocato il passato, 
fingendo di dimenticare che 
a quel jxissato ha apparte-
nuto il fascismo e approdan-
do alio stomachevole quadro 
patriottardo sulla partenza 
dei soldati. Dalla generale 
stoltezza s'e salvato solo 
Rascel, che ha riportato an
cora una volta sul video il 
suo umorismo di sapore sur
realist a. 

Pdrtitissima e uno spet
tacolo sciocco, lo sapeva-
vw: ma la puntata di ieri 
sera ha dimostrato come 
questa sua sciocchezza sia 
perfettamente omogenea ai 
nauscanti * tvilori > cJie le 
classi dirigenti cercano di 
inoculare da mezzo secolo 
nella vita del nostro Pae
se. Canzoni c qualunqui-
smo, comicifd grossolana e 
retoriche nostalgie da impe-
rialisfi straciconi si fondo
no ottimamente: il tutto in 
gloria di una lotteria che 
mira ad addormentare mi-
lioni di telespettatori nel 
sogno di una vincita favolo-
sa e intanto porta alcuni 
sonanti wiliardj nelle casse 
della Rai e dello Stato. Ci 
torna in mente una recen-
ttssima canzone di Endrigo: 
«Costa poco il giuoco — 
paght sempre dopo — quan
to ti cosferri? >. Sarebbe 
bene cominciarc a fate i 
contt. 

g- c. 

preparatevi a... 
Una patetica zitella (TV 1, ore 21) 

La protagonista del secondo episodio dl « Tavole sepa
rate » di Terence Rattigan, In onda stasera, e una matura 
ragazza, soffocata dall'amore della madre e ormai 
avviata a diventare la classica zitella, che ritrova 
slancio nell'affetto per un uomo a lei simile. 

Spettacolo a casa (TV 2, ore 22,15) 
Da stasera prende II via « Ci vediamo stasera », uno 

spettacolo muslcale diretto da Stefano Canzio che punta 
tu una sola trovata originale: le puntate saranno « girate » 
In casa di famosl attori o regisli. Per il resto, alio spetta
colo parteciperanno canlantl e ospiti d'onore, come dl 
consueto. La puntata dl stasera e stata c gimta 9 nella 
villa che Ugo Tognazzi posslede a Torvajanica. 

TELEVISIONE 1* 
1 1 , — MESSA 
12,40-13,25 LA TV DEGLI AOTICOLTOftl 
Mr— P»vl«: GINNASTICA - lullt.|».F.T. 
17,— LA TV DEI RAGAZZI 
I I , — SETTEVOCI - Giochl mutlcall 
19,— TELEGIORNALE 
1»,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

Dl CALCIO 
19.3S TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITt 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,90 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — TAVOLE SEPARATE - LA TAVOLA NUMERO SITTI . 4 
T«r*nc« Rattigan - Secondo apltodlo 

S2.1S LA DOMENICA SPORTIVA 
29,— PROSSIMAMENTE 
29,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2m 

17-19 Roma: PREMIO Dl GALOPPO 
Parla: GINNASTICA . Iulta-R#.T. 

1 1 , — TELEGIORNALE 
21.1S PARTITA A DUE . Mlitar Karafatm* - Telefilm 
22.0S PROSSIMAMENTE 
22,15 CI VEDIAMO STASERA da U90 Tegnanl 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6.35: Muslcha 
della domenica; 7.30: Pari 
• dispart; 8,30: Vita nel 
e&mpl; t: Musica per ar
chi; f.30 Messa; 10,15: Tra-
•mlsslone per le Forze Ar-
mate; 10,45: Disc-Jockey; 
11.40: n circolo del geni-
tori; IS: Contrappunto; 13 
• 15: Le mille lire; 13.43: 
Qui. Bruno Martlno; 14.30: 
Beat . beat - beat; 15,10: 
Canzoni napoletane; 15,30: 
Tutto 11 calcio mlnuto per 
minuto; 16,30: Pomeriggio 
con Mina; 18: Concerto sin-
fonico dlretto da Igor Mar-
kevitch; 20.20: La Toce dl 
Wilms Goich; 20,25: Batto 
quattro, varieta muslcale; 
21.15: La glomata sportiva; 
21,30: Concerto del chitar-
rista Alvaro Company; 22 
• 15: Canzoni per Invito; 
23: Questo caxnpionato di 
ealdo. 

SECONDO 

Glornale radio: ore 7,30, 
M t . 9,30, 10,30, l l . l t . 13^0, 
18.30, 19,30, 21,30, 22,30; 
8.15: Buon viaggio; 8.20: 
Pari e dispart; 8,40: Salvav 
tore Quasimodo; 8,45: II 
Klomale delle donne; 1,35: 
Gran varieta; 11: Corl da 
tutto fl mondo; 1135: Juke
box; 12: Anteprima sport; 
lSJSt Vetrtoa A Hit 

de; 13: II gambero; 13,4fl 
II eomplesso della domeni
ca: Los Paraguajoe; 14.30: 
Vod dal mondo; 15: Paa-
seggiata muslcale; 18,3t: 
Domenica sport; 18: Ap» 
puntamento con Claudlo 
Villa; 1845: Aperltivo la 
musica; 19,30: Radiosera; 
20: Pagina dall'opera Ml-
gnon, musica dl Ambroiae 
Thomas; 21: La storia della 
posta nel mondo; 21,48c 
Canti della praterla; 2 * 
Poltronissima. 

TERZO 

Ore 9^0: Corriere dall'A-
merlca; 9.45: Peter IUJck 
Cialkowski; 10: Domenico 
Scarlatti - Jean-Marie Le-
clalr - Pietro Domenico Pa-
radisl; 10,45: Musiche per 
organo; 11.15: Concerto o-
peristico; 12^0: Musiche dl 
lspirazione popolare; 13: Le 
grandi lnterpretazioni; 14 • 
30: Johann Christian Bach • 
Paul Hindemith • Fran* 
Danzl; 15^0: Amalanunta. 
dl Lao Pavonl; 17^9: Istan-
tanee dalla Francia; 17,4* 
Concerto del violinlsta Leo
nid Kogan; 18^0: Musica 
leggera d'ecoezione; 18,45: 
La lanterna; 1945: Concer
to dl ogni sera; 28,39: Paa-
sato e present©: La batta
glia dl Mentana; 21: Club 
d'ascolto: Musica a film; 
22: n glornale dal Terao; 
22J0: ICreitlerlana; fc%Hi 

• • • • • • • • • • • • • • • • • c 
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Un'altrq giornota di big-match in serie A 

Roma- Juve: verita 

MERCKX e BRACKE, un c b i s » II loro piu che meritato 

perdue 
LANCIO BELLA FIORENTINA ? 

Lo scontro-latllco tra PUGLIESE (a sinistra) e HERIBERTO HERRERA e uno del tantt motivl di Inttresst 
dell'odierna Juve-Roma 

Mentre la Roma dovra vedersela con la Juventus, il Torino con I'Atalanta, win
ter con il Bologna, il Napoli con la Sampdoria e il Milan con il Cagliari, i 
« viola » non dovrebbero fallire il compito di rimandar battuto il Brescia 

Archiviata la parentesi inter-
nazionale, I'attenzione ritorna 
sul campionato di calcio che 
presenta un'altra giornata ricca 
di big-match e suscettibile di 
modificare nuovamente la clas-
sifica. 

Sono in programma infatti par
tite come Atalanta-Torino. Inter-
Bologna. Juventus-Roma, Samp-
doria-Napoli, Cagliari-Milan, che 
potrebbero costituire tutte in 
sieme un trampoline di lancio 
per la Fiorentina. la quale gio 
cando in casa enntro il Brescia 
dovrebbe approfittarne per tfrut 
tare a suo favore gli eventuali 
passi falsi delle rivali. Avremo 
dunque una Fiorentina al co-
mando della classifica stasera. 
da sola o in compagnia della 
Roma o del Torino? Pud darsi: 
ma passiamo come al solito 
all'esame 'dettagliato del pro

gramma odtcrno. 
JUVENTUS - ROMA — I gial-

lorosst non vincono a Torino da 
olire died anni: ami spesso so
no incorsi in clamorose disav-
venture sul campo dei bianco-
neri. Sard cosi anche stavolta? 
Naturalmente tutta Torino ci spe-
ra (insieme ai bianconeri sta
volta faranno il tifo per motivi 
di classifica anche i sostenitori 
granata) fidando nella squadra 
dt Heriberto nonche nella... bat
tuto d'arreslo accusata dalla 
Roma contro I'Atalanta. 

Di parere opposto invece so
no i tifosi giallorossi che se 
guiranno in buon numero (due 
o tremila) la squadra a Torino: 
perche la tradizione troppo lun-
ga e destinata a saltare una 
volta o I'altra e perche il pa-
reggio con I'Atalanta viene rt-
tenuto ininfluente, mentre si ri-

tiene che maggior peso possa 
avere Vassenza di Del Sol (for-
se sostituito da Volpi) nelle file 
avversarie. Ma chissd che non 
ci scappi un pareggio a tagliar 
corto alia questione? 

ATALANTA-TORINO - 1 gra
nata rischiano di perdere la po
sizione di primato (a paritd di 
merito con la Roma) raggiunta 
solo domenica scorsa: rischiano 
di perderla sia per il valore 
dell'avversario (che dopo le vit-
torie sull'lnter e sul Varese 
ha dato un altro sanmo della 
sua soluhta pareggtando con la 
Roma) sia perche jorse Fabbri 
dovra ritoccare la formazione 
a seguito delle probabili assen-
ze di Trebbi e Agroppi (una 
decisione sui due giocatori ver-
ra comunque presa solo in ex
tremis). 

INTER - BOLOGNA — Herre-

Davanti alia coppia francese Anquetil-Guyot 

<Bis> di Merckx -Bracke 
Cedono Gimondi-Altig 

Dal nostro inviato 
BERGAMO. 4. 

II mot ore di Alt if! batteva in 
tc-.ta. e Rudy (professionista 
onesto) ha fatto pubbhea ammis-
sione della sua c dofaillance ». 
II tedesco era reduce freschis-
simo dalla Sei Giorni di Fran-
coforte. un giorno non basta per 
revisionare la maechina. le leve 
di un pedalatore che salta dalla 
pista alia strada. e al ventesi-
nio chilometro del trofeo Ba-
racchi. Felice Gimondi. privato 
di un c partner > all'altezza del
la situazione. s'e accorto di es-

sere tagliato fuori dal successo. 
< Va piano » gli diceva Rudy. 

II bergamasco rallentava un 
pochino e appena accelerava il 
c va piano > si ripeteva come 
un'mvocazione. E cosi il distac-
co saliva da I'M" ad oltre 352'" 
da Eddy Merckx e Ferdinand 
Bracke i brillanti vincitori del 
ventiseiesimo trofeo Baracchi. 
Pronostico rispettato. dunque. 
I favoriti erano appunto it cam-
pione del mondo e tl recordman 
dell'ora, e l due belgi non han-
no tradito 1'aspettativa: Mer
ckx e Bracke harmo concesso 

^ftStfflSflg 

TERME 
di 
BACEDASCO 

CASTELLARQUATO (Piacenza) 
Le TERME DI BACEDASCO vi invitano a trascor-
rere NATALE e CAPODANNO al Parco 

RISTORANTE — BAR — ATTRAZIONI 

FANGHI per dermatiti e artrosi 
INALAZIONI E POLVERIZZAZIONI PER: 
FORME ASMATICHE, BRONCHITI CRONICHE, 

SINUSITI, FARINGITI 
IRRIGAZIONI per malattie ginecologiche 

CURE IDROPINICHE alle undid fonti 
II Parco rimane aperto al 
pubblico dalle ore 8 alle 18 

INGRESSO: ADULTI I . 300 — BAMBINI L 100 

il * bis » cogliendo il tnonfo con 
un mmuto abbon-dante su An-
quettl-Uuyot. prunatton della 
corsa fino a Monia. 1 francesi 
hanno ceduto alia distanza. pa-
gando lo sforzo di un avvio ve-
locissimo. e comunque il mae
stro (Anquetil) e l'allievo (Gu
yot) non meritavano i fischi che 
la folia dello stadio ha loro ri-
servato. Vogliamo dire che Jac-
quot e Bernard hanno disputato 
una bella gara. 

A deludere 1'attesa, semmai, 
sono stati Gimondi e Altig: era 
questo l'unico tandem che pote-
va contrastare Merckx e Bracke, 
ma in realta. il tandem conta-
va un uomo solo (Gimondi). e 
sapete: il Baracchi si vince in 
due. Gimondi pedalava bene, be-
nissimo: Gimondi e giunto in ot-
time condiziom e Altig pa rev a 
distrutto dalla fatica. e Mino 
Baracchi ha commentator c L'an-
no prossimo, Gimondi v:ncera in 
coppia con Motta ». 

Peccato per Gimondi che me-
ritava un altro compagno. cioe 
un Altig nella pienezza dei suoi 
mezzi. E comunque, tanto di 
cappello a Merckx e Bracke, 
una formazione compatta, poten-
te. perfetta nei cambi, eccezio-
nale nel ntmo. due corndon di 
gran classe. due eampiom che 
su un tracciato piu lungo e piu 
duro della Bergarno-Mildiw. nan 
no reabzzato una media (46.466) 
die s'awicma ai record di Bai-
dim-Moser (46.913). Detto di 
Anquetil-Guyot. bisogna prende-
re at to della buona prova di 
Post-De Roo che erano ultimi 
al controllo di Monza ed hanno 
concluso m terza posizione. Da 
Monza a Bergamo abbiamo regi-
strato crolli a non finire. vedi 
quello di Ritter-Beugels che 
hanno perso sei posti, ma a que
sto punto sa ra bene sfoghare il 
taccuino. dare la parola alle va
ne tabcUe. alle cifre della gara 
che pur d'-sputandosi <otto un 
c.elo di piombo. una volta tanto 
ha evitato !a pioggia e il freddo 
decli scorsi anni. 

D înque. sbngati t prelimaia-
n. I'anio delle dieci coppie se
parate in partenza da tre minu-
ti una dau'altra. i cronomein 
entrano in azione a Robbiate. 
Dopo 23 chilometri e 600 metri. 
Anquetil e Guyot si trovano al 
comando con 11" su Merckx-
Bracke e 27" su Ritter-Beugels. 
Seguono Poulidor-Pingeon a 46", 
Grosshost-Dumont a 52", Hag-
mann-Adler a 57". Gimondi-Al-
Ug a 104". Bitossi-Della Torre 
a 1*08". Post-De Roo a 114" e 
Dalla Bona De Pra a 119'. 

Ci chiediamo tutu cosa e ca-
p.tato a Gimondi e Altig: pen-
siamo ad una cadjta. ad una fo-
ratura. a qua.Vhe mc:den:e e 
ben presto conosciamo la verita. 
Altig c imballato. A Biassono 
(chiiometri 46). Anquetil Guyot 
precedono Merckx-Bracke di 
14". Ritter-Beugels di 42". Pou-
lidor-Pxigeon di 1'19". Gross-
kost-Dumont di 1*20", Hagmanrv-
Adler di 1*31". Bitossi-DeUa Tor-
re di 1'45". Gimondi-AHig di 
204". Post-De Roo di 2'10" « 
Dalla Bona-De Pra di 2'12". 

Bitossi ha scavakato Gimondi 
e a Monza (chiiometri 69.900) 
Merckx-Bracke diminuiscono di 
un secondo il distacco da An
quetil-Guyot II ritardo di Gi-
mondi-Altig (settimi) e ora di 
2'35". Si svTTuppa la battaglia 
fra le due coppie piu forti. e at-
tenzione: Merckx e Bracke alza-
no la cresta e assumono il co
mando al controllo di Busnago 
(chcilometri 86.900) con 17' su 
Anquetil-Guyot. II resto della 
classifica prowisori* present* 

Ritter-Beugels a 2"16, Poulidor-
Pingeon a 2'33". Post-De Roo (in 
ripresa) a 3'0i", Dalla Bona-
De Pra a 3*18". Grosskost-Du-
rnont a 3'35. Gimondi-Altig a 
3*39". Bitossi-Della Torre a 
3'40" e Hagmann-Adler a 4'08". 

Mancano trenta chilometri. 
Merckx-Bracke volano. aumen-
tano il vantaggio, tertninano in 
bellezza. costriogono alia resa 
Anquetil Guyot L'ultima senten-
za dei cronometri decreta la 
netta vittoria di Eddy e Ferdi-
nando che anticipano i francesi 
di l'Or*. Ritter e Beugels roto-
lano in fondo. Post e De Roo 
ne approfittano. e Gimondi-Altig 
(pur perdendo altro terreno nei 
confronti dei vinctori) vengono 
a trovarsj in quarta posizione. 

Scusami Felice >. dice Altig 
rivoko al compagno. 

c Scusami tanto. Avevo le gam-
be di legno. mi mancava il re-
spiro. ero morto... >. E, Gimon
di. sorridente nonostante la pe-
sante sconfitta, rincuora l'ami-
co. <Pazienza. Su con la vita. 
Rudy. Sono cose che capita-

no... ». E gli da una tiratina di 
orecchi aflettuosa. e va a com-
plimentarsi con Merckx e Bra
cke. Lo stadio si vuota. grandi 
cartelli circolano per Bergamo 
con la foto di Gimondi. e c"e 
anche chi inneggia all'assente 
(Motta) e chi invita Anquetil a 
disertare il controllo antidoping. 

Anquetil decide invece di ri-
spettare le disposizioni. I medi-
ci addetti all'operazione (Fini 
e Bin!) concedono ad Anquetil, 
Guyot. Merckx, Bracke, Post e 
De Roo di recarsi in albergo 
per far ritorno agli spogliatoi 
dello stadio un'ora dopo. An
quetil e accompagnato da un 
medico, il dottor Giovanni Maz-
za. e chiede un flaconcino del 
suo liquido con la controhrma 
di Fini. una richiesta che viene 
soddisfatta, e uscendo Jacquot 
osserva: <Che medico gentile... 
e un piacere trattare con gente 
corretta >. E si tiene stretto il 
flaconcino. Per quale motivo? 
Il risultato del laboratorio di 
Firenze sara inappellabile, e 
comunque il normanno diaboli-

co ha risposto aH'appello. ha 
rispettato la legge e intasca 
tranquillo il milione di paga. 

Gino Sala 

La classifica 
1) Merckx-Bracke (Bel.) che 

percorrono i km. 117 in due ore 
3CM" alia media dl km. 46,768; 
2) Anquetil-Guyot (Fr.) a 1'07"; 
3) Post-De Roo (Ol.) a ?55"; 
4) Gimondi-Altig (It.-Germ.) a 
3*52"; 5) Poulidor-Pingeon (Fr.) 
a 4'12"; 6) Dalla Bona-De Pra 
(It.) a 5'04'; 7) Bitossi-Della 
Torre (It.) a 6'32"; 8) Grosskost-
Dumon (Fr.) a 7'55"; 8) Ritter-
Beugels (Dan.-OI.) a 8'52"; 10) 
Hagmann-Adler (Svlz.-RFT) a 
ri8". 

La coppia Post-De Roo e stata 
penalizzata di 30* per essere ri-
masta sulla scia di altrl concor-
renti dai quail era stata supe-
rata; la coppia Dalla Bona-De 
Pra • stata penalizzata dl un 
mtnuto per lo stesso moltvo. 

A Montevideo decisivo un goal di Cardenas 

/ / Racing vinte la «bella» 
ed e campione del mondo 

MONTEVIDEO. 4 
II Raring dl Buenos Aires t 

campione del mondo I,a squa
dra arcentlna ha infatti \ i n t o 
la • bella » della flnalissima del
la foppa dei campion! ftiorata 
oc^i Mil campo neutro di Mon-
te \ ideo . nattendo il Celtic di 
Glascovr per 1-0: goal di Car
denas al 10' della ripresa. I-a 
prima partita di questa flnalis
sima era c*ata vlnta dal Celtic 
per 1-0 e il retour-match dal 
Racing per 2-1. La partita di 
oggi. e stata panteKgiata dl in-
cidenti: cinqne giocatori sono 
stati espulsl e doe pollziotti 
feritl. 

Ecco 11 dettaxlio tecnlco del-
l'lncontro: 

CELTIC: Fallon. Cralf, G « n -
mel. Murdoch. McNeil. Clark. 
Johnstone. Lennox, Wallace. 
Auld. Hufthes. 

RACING : Ceja«. Perfumo, 
Basile. Martin. Rnlly. Chabay. 
Cardoso. Masehio. Cardenas. 
Rodriguez, Raffo. 

RETI: nella ripresa al 10' 
Cardenas. 

NOTE : Settantacinqnemlla 
spettatorl. fra I quail Tentlctn-

quemila argentini. Per scorret-
tezze al 37' del primo tempo 
sono stati espulsl Basile e Len
nox: nella ripresa sono stati 
espulsl al 2' Johnstone, al 30' 
Hughes, al 41' Rulli. t'n poli-
ziotto dei duemila mobilitati 
con eimetto. manganclli e bom-
be lacrimogene. per prevenlre 
Incidentl * stato cotpito in tin 
occhio da un oggetto lanciato 
dagli spalti e portato via con 
il volto coperto di sangue. Un 
altro poltziotto e stato atterra-
to con un pagno durante alcunl 
incident! in campo. 

Griffith - Golfarini 
il 9 dicembre a Roma 
(senza litolo in palio) 

II campione mondiale dei pesi 
medi. Emile Griffith si battera 
a Roma al Palazzo dello Sport 
il 9 dicembre. col medio junior 
italiano Remo Golfanni senza 
titolo in palio. 

ra presenta una nuova forma
zione, I'ennesima, scluerando 
Santarini a mediano, riportando 
Nielsen a centro avanti e so-
stituendo I'mfortunato Domen-
ghini con D'Amato: una forma
zione che potrd anche risultare 
azzeccata ma che sulla carta 
non appare molto convincente 
perche I'mnesto di Santonin 
(mediano di difesa) in una con 
la conferma dt Suarcz non ga-
rantisce un migliore funzio 
namento del centro campo. covi 
come il ritorno di Sielscn non 
dovrebbe agevolare tl compito 
dell'attacco. 

Ma dall'altra parte delta bar-
ricata le cose non ixmno molto 
meglio. perche tl bologna (che e 
reduce dalla sconfitta interna 
con i viola) sara prtvo di ben 
quattro titolari :vale a dire di 
Bulgarelli. di Vavassori. di Ja-
nich nonche dello squalificato 
Fogli. Cosi e probabiie che Vin-
contro finisca senza vmti ne~ 
vincitori. come del resto e suc
cesso nei precedenti confronti 
diretti tra le * grandi ». 

CAGLIARI - MILAN - Con la 
stessa formazione che ha vinto 
a Mantova con un Riva al col-
mo ded'euforia per i tre goal 
segnati in nazionale. il Cagliari 
spera di ottenere un risultato 
positivo contro I'altalenante Mi
lan di questo scorcio di cam
pionato: una speranza che po 
trebbe anche rivelarsi fondata 
sebbene e'e da sottolineare die 
Rocco sta tentando di porre ri 
paro alle deficienze manifesto-
te dalla squadra nelle ultime 
partite, mettendo a riposo Tra-
pattoni ed Hamrin ai cui posti 
fard giocare Scala e Prati. Chis
sd dunque se sard il solito Milan 
(allora il compito del Cagliari 
diventerebbe piu facile) Q se 
sard un Milan diverso. pid forte 
e piii duttile? (allora ci potreb-
be scappare anche la sorpresa). 

SAMPDORIA NAPOLI - E' 
un'alfra partita assai equilibra-
ta ed incerta perWjf se tl Napoli 
& sempre una squadra di tut to 
rispetto (e tanto piii lo dovreh 
be essere oggi in quanto pare 
che possa recuperare Orlando 
Barison e Bianchi). pero la 
Sampdoria che £ reduce dal suc
cesso ottenuto a Brescia ha ap
pena dimostrato di poter e sa-
per fare piu di quanto non dica 
la sua classifica attuale. Per i 
ragazzi di Bernardini il proble-
ma era solo di ambientarsi in 
serie A: ora che pare abbiano 
raggiunto lo tcopo. costitwran-
no un avversario molto difficile 
per chiunque. 

FIORENTINA - BRESCIA -
Contro un Brescia colabrodo 
specie m trasferta (tanto che 
pare scontato Vingagaio di Sco 
pigno come allenatore) il com
pito dei viola non dovrebbe es
sere difficile: ne e'e" da credere 
che snobberanno Vavversario 
in quanto avendo a portata di 
mano il primato (specie se le 
rivali incocceranno in qualche 
battuta d"arresto) e anzi facile 
scommettere che ce la mette-
ranno tutta per non tarsi scap
pare una occasione cost bella. 

SPAL-VARESE - Per la 
Spal d proprio un anno nero! 
Ultima in classifica, piena dt 
acciacchi. sempre bersagliata 
dalla sfortuna: come darle fidu-
eta. anche se oggi Vtmpegno non 
sembra difficile? D'accordo che 
oggi i due punti dovrebbero 
valere doppio: d'accordo che j 
ferraresi si impegneranno alio 
spasimo, ma visti i precedenti 
sard bene non escludere la pos-
stbilttd della sorpresa pur con-
cedendo magaiorl probabilita ai 
padroni di casa. 

LANEROSSI - MANTOVA -
71 Mantova e corso ai ripart ac-
quistando Deho, Colausig e Fer-
ruccio Maz2ola: ma poiche oa-
gt ancora non potrd utihzzarli 
e per dt pin sard privo dt Pa 
vmato Di Giaeomo e Tomeazzt. 
e difficile che possa contrastare 
tl passo at ricer.tini. in gran 
momento dt forma (come con
ferma il pareggio di domenica 
a Sapoli). Pronostico dunque 
tutto per i vicentini. 

Roberto Frosi 

Al « Flaminio » ore 14,30 

Lazio tutta 
da scoprlre 

con tro il Perugia 
Tornano Governato e Zanetti, 
debuttano Fava e Lorenzetti 
Gel ha sciolto. icri a l.aiina. le ultime rlser\e sulla formnzione 

da schierare al Flaminio (ore 14.30) contro II Perugia. It duhblo 
riguardava l'utili/za/ioiic <> mono dell'ala sinistra Uolso. ma II 
glocatorc ha fatto vedrre ieri. nel provino sostenuto, di risentire 
aurora del dolore alia caviglia. per nil il trainer blanrazzurro 
Tarn ilt-liuttarc in prima squadra I.orrn/i-tti. una delle glovanl leve 
del vivaio ilrlla « De Martin" ». 

Qtlindi quella rim il Peingia sar.'i una partita tutta da vedere 
dato che nelle Hit- hiaurazziirre rientrrraiiiio Zanetti. in snstltu-
zione ill Mamello appaiso nelle 
nit line piove aUiu.iilto alT.it l-
cato o C.oveinato II « profes-
snie» gioi-lieia a mvtlinno al 
posto tleU'infni tun.ito Maruhesi 
e insieme con Gioin e Cm-chi 
foi mora il trio tli t'cntrnc.impo 
c tliialmente lo veclremo rieo-
prne il runlo a liti piu conge-
male 

L'uieliisione di Zanetti dai a 
magciorc solulita at tepartn <h-
fensivo e suo sara il compito 

Primato 
di Gentile 

nel«triplo »: 
m. 76,32 

0 Giuseppe Gentile (CUS 
Roma) ha mlgllorato di 
un ccntimetro. con metri 
16.32, il proprio primato 
italiano dl salto triplo nel 
corso di una ritinione svol-
tasi nello stadio dell'Ac-
quacetosa 

Gentile aveva stablllto 
II primato preredrnte (m 
16.31) alle Universiadi di 
Budapest il 28 agosto del 
I9R5. 

I.e gare dl atletica con-
tiniieranno oggi e tin altro 
primato italiano potrebbe 
essere battuto: Maria Te
resa Trio e in vantaggio 
infatti di 112 punti sul suo 
primato nazionale del pen-
tatlnn. avendo consegtiito 
oggi 2.727 punti (80 osta. 
coli: 11"5: peso: m. 11.33; 
alto: m. 1,61). In occasio
ne del primato precedente. 
la Trio, nella prima gior
nata. ottenne 2.615 punti. 
In questa gara secomla *• 
Ciull con 2 363 punti. Nel
la altrc gare. I.iani, nei 
110 metri ostacoli. ha otte
nuto 14"l. Iannurci nei 
1500 metri 3'52"5. 

di miKMir Dugini. Cuomo pm 
pei icoloso della compazine um
bra 

La maggiore incognita e rap-
pte.sent.ita (ialC.ittacco- due so
no i giovani clie ilebutteranno. 
Fava centravami al posto del
lo squalificato Morronc e l.o-
ien7ettl 1 clue hanno le loio 
nuitlinri « chances » nella velo-
cita e negh seambi e (It conse-
guen/a il gioeo dovrebbe ei-
seie molto piu vivace rispetto 
alle ultime domeniche. 

E' comunque ovvio che I due 
ragazzi mancano di esperienza 
e 1'emozione potiebbc giocar 
loro un brutto tiro Spettera ai 
tifosi biancazzuin sosteneie 
con il loro incoraggiamento la 
prova tlei due dehuttnnti 

II Perugia e rompagine di tut-
to rispetto. e pimta alle alte 
sfere della classifica Mnz/etti. 
il dmaniico trainer del grifoni. 
6 nuscito a create dal nulla (i 
giovani da lui alien.iti iiioven-
gono per la maggior parte dalla 
Serie C) una squadra che gna 
a pieno ritmo e che c a t ie punti 
di vantaggio sulla Lazio a quo
ta 8. 

Gli umbri pero scendono al 
Flaminio privi di Piccioni, ra-
glon per cui Mazzetti si e viflto 
costretto a far ricntrare Car-
tasegna, reduce da un infortu-
nio. a far avanzare Grossetti 
nella mediana e a far indossare 
la maglia numero 10 ad Azznli 

Quindi un mediano. Azzali. 
nelle vesti di centrocampieta e 
un terzino. Grjispetti. trasfoi-
mato in mediano <Cattacco No
nostante ci6 Mazzetti punla de-
ciso su un gioco d'attaeco II 
catenai-i-io non ^ nel suo stile -

attaccare. attaccare. attaccare 
6 la sua parola d'ordinc c la 
rispetteiA. potete starne certi 

Quindi da una parte avremo 
una Lazio tutta da scoprire e 
dall'altra un Perugia deciso a 
ben llgurare. tenuto conto che 
in cinquemila sono Fcesi a fare 
il tifo per i loro beniamint 

Queste le formazioni: LAZIO: 
Di Vincenzo; Zanetti. Adornl; 
Honzon. Pagni. Governato: For-
tunato. Cucchi. Fava. Gioia. 
Lorenzetti PEI1UGIA: Caeria-
tori. Panio. Olivicri; Gros«et-
ti. Polentes. Carta«egna. Dugl-
ni. Turchetto. Bale«trieri. Az
zali. Mamardi 

g. a. 

Partite e arbitri 
di oggi (ore 14,30) 

SKRIE A (7» giornata dl an-
data): Atalanta-Torino: Fulvlo 
Pleronl (Fortugno e Petru/zl); 
Cagliarl-Milan: Francesco Fran-
cesron (Napoli e I.attanzl); Fio
rentina - Brescia: Antonio 1)1 
Tonno iCostantino e l-asorella); 
Internazionale - Bologna- Anto
nio Shardclla (Anticoli e Nar
dil: Juvenilis - Roma- Eltore 
Carminail (Vignali e Ruggeri 
S ): iJinerossi Vic.-Manto\a: 
Giangaetano Vacchinl (Ruggeri 
A. e Zoppelli); Sampdoria-Na-
poll: Sergio Gonella (Rigarel-
II e Zendrlnl); Spal-Varese: 
Alberto Picasso (Benvenuti e 
Santini). 

13 15 3 
la «tris » 

TRIESTE. 4 
Rlspettando il pronostico. 

Beethoven si * imposto con 
stenrezza nel Premlo San Giu-
sto. corsa trls della settimana 
dispntatasi a Montebello. Al 
secondo posto tt e classiflcata 
la posltlva Valplana davanti al 
cavallo dl «casa • Brlghentl. 
II «trU» vlcente * pertanto: 
13-15-3. Modestlulma la quo
ta: L. 4S.MS per 13*5 •IncltorL 

Con Marco Visconti, Petrone, Ciacolesso e Carlos Primero favoriti 

ALLE CAPANNELLE IL G. P. ROMA 
Alle Capannelle si corre 

oggi II G. P. Roma (L. 3» mi-
lloni, m. 2$M In pista gran-
de), una prova che offre nu-
merosi spuntl tecnlci e spet-
tarolarl. Marco Visconti cer-
chera dl far dlmentlcare la 
brutta prova del «Jokey 
Club •, Carlos Primero, secon
do nel Jokey Club, tenter* la 
carta della conferma, Petro
ne fornira alia corsa la not* 
della internazionallta. 

L'no sgnardo alia carta li
mit* la lotta per il primato 
a Carlos Primero, Marco VI-
soonti. Petrone, secondo arri-
vato del Gran Premio dl Pa-
rlgL tre anni molto stlmato 
In Francla, e Ciacolesso, ma 
non debbono essere dimentl-
catl II sempre valido Gal I^>-
gls, Castelfrancn e Roresso 
(quest'attlmo pan farsl va-
ltro sulla p l s u 41 casa, U a t a 

piu che nel «Jockey Club • 
rimase sacrificato In par
tenza). 

Nol ritenlamo che Maroo 
Visconti. malgrado non gra-
disca la p l s u romana e la 
severlta della distanza. merlta 
il pronostico, soprattntto se 
11 terreno si tnanterra buono. 
II suo avversario • nnmero 
uno > dovrebbe risultare il 
francese Petrone che con la 
rnonta dell'asso Saint Martin 
tenta la grande carta di una 
vittoria In Italia (dopo a\er 
rinnncialo al Jockey Club 
per la presenza del fortissimo 
Rnysdael) Tra quest! due 11 
terzo Incomodo potrebbe es
sere Carlos Primero, on sog-
getto dotato di fondo ed In 
contlnuo progTesso; nel • Jokey 
Club» ha corso assal bene 
t sn quella tinea ha tutta 
la carta la refola per af-

fermarsl. specie In caso dl 
terreno pesante che non fa-
vorlrebbe Marco Visconti. A 
anestl tre cavalll occorre ag-
glongere Ciacolesso, terzo ar-
rivato, davanti a Marco Vi
sconti, a Milano, 11 quale 
sulla pista romana trova 1 
suoi motivl migliorl. La dl 
stanza peraltro potrebbe es
sere piuttosto eccesslva per 
un cavallo che ha I suoi Hu
meri migllori 

Ecco comunque II campo 
del partenti: 
N. 1 Offenbach 

(57«4 - Festlnesl) 
N. 2 Gal Logis 

(S7V4 - Rosa) 
N. 3 Carlos Primero 

(54 - Dettorl) 
N. 4 Golden Fizz 

(54 - Clpollnnl) 
N. 5 Marco Visconti 

(J7V4 • AfTlfornl) 

N. 6 Boresso 
(54 . Vlncls) 

N. 7 Castelfranro 
(54 - Massimi) 

N. 8 Petrone 
(54-Y. Saint Martin) 

N. 9 Luxor 
(54 - Pita) 

N. 1* Ciacolesso 
(57% - Ferrari). 

Le corse a\ ranno Inizio 
alle 14. Ecco le nostre sele-
zionl: 
1) Corsa: Soratte, Viky, Idra. 
2) Corsa: Mister Antony, Vez-
zo; 3) Corsa: Trundle Hill, 
Vulcl. Rleti; 4) Corsa: Gar-
gano. Trjex, Tex; 5) Corsa: 
Uldeman, New Market, PI-
col It; 6) Corsa (Premio Ro
ma): Visconti, Petrone, Car
los primero; 7) Corsa: Pall-
doro, Ronvesin, Rnyaldot; • ) 
Corsa (corsa Totlp): Relia
ble, Brlgiladoro, Nlziarda. 

LA CLASSIFICA 
Torino 
Roma 
Milan 
Fiorentina 
Bologna 
Juvenilis 
Napoli 
Aialania 
1. Virenza 
Varrsr 
Sampdoria 
Cagliari 
Inter 
Brrscla 
Mantova 
Spal 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 1 1 12 4 
3 3 • S 1 

• 
1 
1 
I 
1 
2 

2 4 
3 2 
2 3 
2 3 

3 
2 
2 
0 
I 
1 

I 3 
1 I 
I I 
1 0 

9 4 
7 4 
5 4 
I 5 
7 4 
9 5 
4 5 
5 I* 
9 t 
6 7 
4 « 
3 7 
3 It 
3 9 

SERIE R (9* giornata dl an-
data): Bar! - Reggiana: Rlao 
Possagno (Castellano e Silve-
stri): Catanzaro-Venezia: Ren-
ro Tnrelli (Ronfanti e Consor
t i a Lazlo-Perugia (Flaminio): 
Danilo Big! (Donantonl e Bo-
lognini); Livorno-Messina: An
tonio Marchiori (De Vivo e 
Bertoz7i); Modena-Pisa: Gin-
seppe Palazzo (Monno e Tra
versa); Monza-Genoa: Giovan
ni Caligaris (Braida e Fnma-
rola); No\ara - Palermo: Enzo 
narharesco (Ganzerli e Paso-
lini): Potrnza-Padova: Antonio 
Vitnllo (Gardelli e Bellini): 
Reggtna - I.ecco: Concetto Lo 
Rrllo (Amhroslo e De iJuren-
tiis); Verona-Foggla: France
sco Panzlno (I'rsinl e Sbano). 

Rlposa Catania. 
CLASSIFICA 

Padova 
Llvorno 
Pisa 
Palermo 
Verona 
Reggina 
Perugia 
Lazio 
Veneris 
Novara 
Reggiana 
Catanzaro 
Monza 
Lecro 
Genoa 
Messina 
Foggia 
Catania 
Potent* 
Modena 
Bart 

7 
7 
s 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
7 
7 
8 
8 
8 
t 

0 I 12 5 12 
3 • « 2 II 
1 2 19 It II 
3 1 C 3 I I 
4 1 7 5 I t 
I 3 12 9 9 
3 2 II 9 9 

2 6 8 8 
1 S 4 8 
1 8 8 8 
2 7 C 7 
3 8 It 7 
2 5 < « 
2 4 7 6 
4 It 9 • 
3 4 I t • 
3 7 • » 
4 • I t 5 
3 4 7 5 
4 t I t 5 
f 1* N 5 
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Settimam nel mondo 

La storia e 
gli scandali 

Vcnerdi ai aono aperte a Mo-
•ca le cclebrazioni del cinquan* 
tesimo anniveraario della Rivo-
luzione d'Oltobre, con la par* 
tecipaziono di ollre cento dele* 
gazioni dei Partili comunisli e 
operai, e di cenlinaia di allre 
delegazioni. I rappresentanti 
dei lavoratori, degli intellet-
luali, dei progressist! del mon
do intcro lianno ascollato 11 
•egrelario generate del PCUS, 
Leonid Hreznev, il i|uale ha 
detto nella parte renlrale del 
•uo diicoMo: « La lotta per 
eliminare la minacria di una 
nuova guerra mondiale e di* 
renuta nei noatri gionil una 
delle eondizioni basilari per 
realizzaro gli obiettivi della 
coatruzione del aocialismo e 
del eomuniimo, per far pro-
I red ire 1'insieme del movi-
mento rivoluzionario mon
diale*. 

Le celebrazioni continuano, 
• anche gli avvenari avverlo-
no che esse non solo ricordano 
una grande avolta della storia, 
ma segnano un nuovo punto 
di arrivo, una lappa nel cam-
mino della riviltii. Ad esse si 
ricollega ancbe il grande sue-
ceaao del nuovo esperimento 
•paziale lovietico, attuato lu-
nedi con la congiunzione au-
totnalica in orbita di due a-
atronavi Soytiz. 

II confronto fra quella parte 
del mondo, clie cinrjuant'anni 
fa ruppe la legge della ao-
cieta di classe e per cinquan-
t'anni si e svilttppata in modo 
autonomo, e I'allra parte del 
mondo, clie ha continuato a 
eisere dominata da una clas-
ae, vi'ene in evidenza, e illu* 
mina di nuova chiarezza la du
ra vicenda del Vietnam, dove 
ogni giomo piu e dato vedere 
la nobilta degli aggrediti, e la 
miieria morale e umana dcl-
l'aggreaaore. La testimonianza 
del Vietnam, recata a Mosca 
da Le Dunn, aegretnrio gene-
rale del Partito del lavoro del
la RDV, c fra le piu alie a 
sostegno della superiorita 
ideale del eorialfomo gull'im-
perialismo. 

Negli Stali Uniti, del resto, 
gli ultimi giorni lianno messo 
in evidenza solo una ulteriore 
involuziono del sistema, con 
il rifiuto di Rusk di ginatifi-
care la politica governativa di 
nggressione nel Vietnam in un 
^pbblico dibattitn del Con-
gresso. Fra gli alleati e amid 
degli USA, sono ailioratl con

trast!*, tentativi di ricatto, rin-
novate tensioni. 

Particolarmente in Cran 
Brelagna, che Wilson continua 
a mantenero coperta all'ombra 
di Washington, e venuto in 
luce un sordo dissidio fra il 
primo ministro e il ininislro 
degli Esteri, sulla politica a tu-
ropea». Ciii e avvenuto in 
modo acandalistico, con la 
pubblicazione da purte di al* 
cuni giornali di certe dithia-
razioni che il aotiosegretario 
al Foreign Office, lord Chal-
font, a\eva fatto a Cinevra, 
affermando che — se aara ne* 
gato alia Gran Brelagna lo 
ingresso nel MEC — queala po-
trebbe rivedere ttitlo il suo 
alteggiamento verso I'Europa 
continental: ritirare le truppe 
dalla Germania, denunciare lo 
accordo au Berlino, e coal via. 

SI o creduto di capire poi 
che le parole di Chalfonl — 
non ignorate da Wilson — co-
atiluivano un tentativo di pre-
mere au Bonn per farsene un 
alleato contro Parigi. Ma ai sa 
che le oblezioni di Parigi al-
l'ingresso dell'fnghilterra nella 
CEE ai riferiscono anprattutto 
al fatto che 1'Inghilterra e 
troppo impegnata a aostenere 
in ogni circoatanza gli Stati 
Uniti. Dunque, la manovra 
Wilaon-Cbalfont mirerebbe a 
conlraslare le tendenze che ai 
manifestano anche in Germa
nia occidentale, verso una cer-
ta liberta di movimenti in rap-
porto agli USA. Sarebbe un 
tentativo di rirucire gli strappi 
nel tessuto del sistema « occi-
dentale D. 

Un tentativo piuttoato groa* 
aolano, menlre viene accuaato 
di groaaolanita il ministro de
gli Esteri Brown, che non vi 
ba avuto parte, e che sarebbe 
— ai riferisce — piu incline 
ad accettare le eondizioni che 
potranno easere richieste dai 
a sel o. Senza essere esemplare, 
la vicenda e comunque indi-
cativa del modo come proce-
dono le cose nella parte a oc
cidental D del mondo. Certo, 
nemmeno nell'ambilo del si
stema di Stati socialist! man* 
cano i contraati, purtroppo, co
me anche Breznev ha dovuto 
ricordare nel discorao di ve-
nerdi. Ma aono di un altro ge-
nere: fanno storia, non pette-
golezzo. 

vice 

Kinshasa 

Le forze congolesi 
piegano i mercenari 

in Katanga e a Bukavu 
Mobutu respinge una richiesta della CRI di sospen-
dere i combattimenti a Bukavu - Riunito il Consi-
glio di Sicurezza per la denuncia contro II Portogallo 

KINSHASA. 4. 
Le forze annate nazionaU con

golesi sono xi vantat*gK> sui 
mercenan sia nel Katanga. do\e 
haroo affrontato con successo 
le cokmne provetiKtiti daU'An-
tola, sia a Bukavu. dove harmo 
nconquistato una parte della 
otta e strmgono da presso gli 
uom*ii di Schramme. U Movi-
tnento popolare della Riroluzio-
ne (MPR). partito politico dei 
presidente Mobutu, ha lanciato 
un appeUo ai militanti perche 
si rnobilitJno per la difesa del 
Paese. Si e appreso che. in 
seguito a uno scontro con le 
forze nazionali a Mutshalsha. 
nel Katanga, i mercenari pro-
venienti dall'Angola hanno ripie-
gato e stanrto ora ntirandosi; 
essi portano con se undtci ostag-
gi congolesi e venticinquc bian-
chi. tutti belgi. che probabil-
mente it seguono di propria vo
lenti. Negli scontri sono morti 
cinque soWati congolesi e un 
numero irnprecisato, ma piu 
devato. di invasori. 

U ministro dell'Interno Tshtee-
kedi si e recato a Luburnbashi. 

I'il'l 

dove ha aJTermato che 1'mva-
sione dall'Angola e «un'av-
verrtura che sara liquidata .ti 
breve»: egli ha aggiunto che 
probabilmente gli mvason fan-
no capo al famigerato Bob De
lia rd, il quale perd sembra sia 
nmasto an Angola mandando i 
suoi uomTii HI avanscopeita. A 
Bukavu l'esercrto nazionale ha 
conquistato il campo militare e 
rnolto matenale: Schramme e 
i suoi uomni sono chiusi ora-
mai fra le forze congolesi e 
— di la dal ponte che segna la 
fronUera fra i due Paesi — I 
cannoni del Ruanda. La sua 
sorte e segnata. II presidente 
Mobutu ha oggi respinto 1'invito 
della Croce Rossa bitemazionale 
per una sospensione dei combat
timenti a Bukavu; egli ha detto 
a Raymond Gamer, inviato del
la CRI. che roperazione ntra-
presa sara portata a terrrune. 

E" amunciata per questa sera 
ia riunwne del Consiglio di Si
curezza chiamato a esaminare 
la denuncia Congolese contro il 
PortogaUo. 

GLI ANNI VERDI 
CON (L 

CAMPI 
VERDI 

Proposta dal sen. Eugene McCarthy 

Lotta anti-Johnson 
nel suo partito 

0 il presidente negozia 
per la pace nel Viet
nam, o non dovra essere 
piu candidato alia Casa 
Bianca - « Basta con la 
guerra», scrivono col 
loro sangue 50 studenti 

e professor! 

WASHINGTON, 4. 
Per la prima volta, forse, 

dall'inizio dell'aggressione a-
mericana nel Vietnam, un au-
torevole esponente del Partito 
democratico, il sen. Eugene 
McCarthy, ha proposto un'azio-
ne organizzata in seno al par
tito stesso per sconfiggere i 
€ falchi > (cio& gli oltranzisti) 
ed aprire la strada alia pace. 
McCarthy, in un'intervista al 
New York Times, ha suggerito 
due alternative: o costringere 
Johnson a mutare drasticamen-
te politica, riportandolo alia 
presidenza nel 1C58 come c pri-
gioniero > delle c colombe > (i 
pacifisti), oppure escluderlo 
dalla candidatura e sostituirlo 
con un altro esponente del 
partito che si bnpegni a nego-
xiare una soluzione politica del 
conflitto. 

Nel caso in cui dalla lotta 
interna dovesse scaturire la 
sconfitta di Johnson, i demo-
cratici potrebbero far conver-
gere . loro voti — ha detto 
McCarthy — su Robert Ken
nedy. tl senatore non ha esclu-
so se stesso come eventuate 
candidato alia presidenza. qua-
lor a — ha detto — il partito lo 
chiamasse a tale responsabi-
litd. Ami si & dichiarato di-
sposto a presentarsi ad alcune 
elezioni primarie come < can
didato di pace > per « influen
zae > il programma di John
son. 

L'azione per sconfiggere f 
bellicisti — ha precisato Mc 
Carthy — dovrebbe compren-
dere attivita volte ad inviare 
alia convenzione democratica 
(che dovra designate fl candi
dato del partito) deleaafl fa-
vorevoli alia pace nel Vfefnam 
e a designare candidati sta-
tali (in gergo politico. « i Hall 
preferiti*) contrari alia at-
tuale Unea bellicista di John
son. 

Tali attivitd. contrastando \a 
designazione di Johnson (che 
tuttavia rimane per ora il < fa-
vorito*. data la Hluttanza dl 
Bob Kennedy a dargli batta-
glia per sostituirlo) dovrebbe-
TO condurre o a un deciso mu-
famenfo di rotta del presiden
te, o alia sua sostituzlone. 

Cosi al vertice. Alia base, si 
registra una nuova, dramma-
tica. emozionante manifesta-
zione contro la guerra, a cui 
ieri sera hanno dato vita circa 
cento studenti delYuniversita 
dello loioa. Per protestare con
tro la presenza, dentro Vunl-
versiid. di reclutatori del cor-
po dei marines, gli studenti 
hanno deposto una bara da* 
vanti al rettorato. Altri hanno 
sparso in terra sangue offerto 
da circa 50 studenti e profes-
sori. ed hanno lasciato un car-
tello con la scritta € Basta con 
lo spargimento di sangue *. 
Gli studenti hanno inviato a 
Johnson una lettera, scritta 
col sangue, in cui lo invitano 
c a porre fine immediatamente 
alle attivita militari nel Viet
nam*. 

In un cantiere navale inglese 

luff a ha agenti e 

giovani al varo 

d'un sottomarino H 

Tel Aviv 

Prigioniero 
egiziano 
ucciso in 

Israele 
Scontro a fuoco alia 
frontiera con la Siria 

TEL AVIV. 4. 
Un portavoce dell'esercito 

israeliano ha ammesso oggi che 
luned) seor-so un prigioniero di 
guerra egiziano e stato ucciso 
dai soMati di Israele. II porta
voce ha sostenuto che un grup-
po di pngKxueri si e ammutina-
to e ha fatto uso di sassi con
tro le guardie, le quali hamo 
percid aperto il fuoco. Diverse 
guardie sa rebbero rimaste feli
te. Un rapporto dello stesso 
tenore e stato inoltrato alia Cro
ce Rossa. Ma U ritardo della 
iriforrnazione lasoa adito al dub-
bio che la ncostruzione dello 
inddente sia di comodo, e che 
il prigioniero sia stato ucciso 
in circostanze diverse e meno 
confessabili. 

Si annuncia anche che un breve 
scontro a fuoco ha avuto luo-
£o oggi sulle Colline di Golan, 
fra airiani e israeliani. Un sol. 
dato dl Israel* • auto f«nl*\ 

Nel Sud Vietnam 

Liberati dal FNL tre militari USA 

SAIGON, 4. 
La radio del Fronte naziona

le dl llberazione del Vietnam 
del Sud ha annunciato che tre 
militari amerkanl, priglonierl 
del Front*, sono stall liberati 
c perche alnceramanla pentltl del 
loro crimini contro II popolo del 
Vietnam del Sud» e perche 

hanno rispettato la dliclpllna e 
I regolamenti vigentl. I noml del 
tre militari, sergenll, non sono 
stall comunlcati. 

L'avlazlone amerlcana, le cui 
incurslonl sulla Repubblica de
mocratica dal Vietnam sono sta
te limitate dal cattivo tempo, ha 
concenlrato I suoi attacchi nella 

zona di Dong Hoi, nel pressl del
la zona smllttarizzata. Un caccla 
bombardlere, tlpo «A-t Intru
der » non ha fatto rlentro alia 
base. 
NELLA TELEFOTO: paracadu-
tltt) ttatunitenil Impegnatl a In-
stallar* mortal su una colllna a 
poca distanza da Chu Lai. 

La protesta al grido: 

«Via i Polaris»- 35 

manifestanli arrestati 

LONDRA. 4 
Una folia di giovard, fra cui 

molte raga/ze, ha protestato 
oggi a Barrow-in-Furness con
tro il varo dl un sottomarino 
nucleare ami a to di missili 
< Polaris >. I manifestanli han
no tentato di bloccare l'in
gresso del cantiere navale do
ve stava per cominciare la 
cerimonia del varo. La poli-
zia e intervenuta con ener-
gia. provocando tafferugli fra 
agenti e dimostranti. I giova-
ni si sono seduti per terra sul
la strada d'ingresso al cantie
re. gridando: < Via i Polaris > 
e altre parole d'ordine. Gli 
agenti. hanno tentato di cac-
ciarli, ma non riuscendo nel-
l'intento hanno alia fine do
vuto sollevarli di peso ad uno 
ad uno e caricarli su alcuni 
autofurgoni. Trentacinque gio-
vani sono stati arrestati. La 
manifestazione ha costretto le 
autorita a ritardare il varo del 
sottomarino: parecchi invitati. 
ad ogni modo. non lianno po
tato giungere in tempo essen-
do stati fermati dai giovani. 

n sottomarino < Repulse » e 
la terza unita britannica di 
questo tipo. a propulsione ato-
mica e armata di « Polaris >. 
Stazza 7.000 tonnellate. e do-
tato di 16 missili, acquistati 
negli Stati Uniti e con una 
testata nucleare di produzione 
inglese. II c Repulse > dispone 
altresl di sei lanciasiluri. Es-
so e costato 55 milioni di ster-
line (quasi cento miliardi di 
lire). 

Dopo una giornata di scontri 

tra popolazione negra e polizia 

C0PRIFU0C0 A 
WINSTON-SALEM 

Rapporto della Casa Bianca sulle eondizioni della 
gente di colore — II 7,3% dei negri e disoccu-
pato — II 4 1 % vive in eondizioni di miseria 

WINSTON - SALEM 
(Carolina del Nord), 4 

Coprifuoco dl ventidue ore a 
Winston-Salem, la cittadina del 
Nord Carolina, teatro giovedl 
di una forte manifestazione dl 
protesta contro la polizia che, 
qualche giomo prima, aveva 
massacrato di botte un giovane 
negro. Giovedl si erano svolti 
i funeral! del giovane EUor, as-
sassinato da un poliziotto che 
su dl lul aveva infierito con 
una gragnuola dl colpi di sfol-
lagente sulla testa. Piii dl 
quattrocento agenti della Guar-
dia nazionale presidiavano il 
quartiere attraversato dal cor-
teo funebre. Improvvisamente, 
flnito il funerale, la polizia 
aveva attaccato le persone che 
vi prendevano parte. Di qui la 
risposta di negri. 

A plccoll gruppi, a pledl o in 
auto, hanno percorso le strade 
del quartiere fracassando le 
vetrine del negozi dei blanchi, 
rovesciando e incendiando le 
auto in sosta, appiccando fuo-

Altri 20 
antifascist! 
arrestati 
in Grecia 

ATENE. 4 
Nuova ondata di arresti in 

Grecia: a Loutraki, una citta 
situata a circa 90 chilometri 
da Atene. sono f,tate arrestate 
venti persone accusate di ap-
partenere a u nmovimento an-
tifascista di resistenza. Altri 
trenta democratic!, sotto la 
stessa accusa. erano stati ar
restati nei giorni scorsi. Ail'or-
ganizzazione antifascista. la po
lizia ateniese attribuisce la de-
nominazione di c Deka >. Si e 
appreso inoltre che e stato ar-
restato anche Gregono Ypsi-
lantis. fratello dell'ex amba-
sciatore di Grecia a Bonn e del 
deputato dell'Unione di centro 
Thomas Ypsilantis, deceduto 
1'anno scorso. 

co ovunque possibile. La poll* 
zia ha preso a sparare ferendo 
gravemente tre persone e al
tre 31 in maniera non grave. 
Sempre nel corso della rivolt* 
gli agenti della Guardia nazio
nale hanno arrestato 51 per
sone, subito trascinate davanti 
al tribunale municipale. La 
maggiore parte di esse sono 
state rilasciate dietro cauzione. 

Dopo la mezzanote, quando 
tutto sembrava essere finlto, 
diverse centinala di negri ai 
sono riuniti nella strada cha 
divide il quartiere negro da 
uno abitato quasi escluslva-
mente da blanchi. 

Intanto la commlssione dl 
inchiesta del Senato america-
no sulla rivolta negra delta 
scorsa estate ha ripreso 1 suoi 
lavori. A sua disposizione • 
stato posto un documento del
la Casa Bianca sulle eondizio
ni dei 21 milioni e mezzo 41 
negri viventi negli Stati Uniti. 
Nonostante il suo tono giusti-
llcatorio, lo studio present*, 
dati obiettivi che sconfessano 
l'ottlmismo dl maniera in esso 
contenuto. VI si parla nd 
esempio del fatto che rnentre 
le famlglie con reddito da«ce-
to medio » sono quadruplicate 
dal 1947, il numero delle fa
mlglie blanche ad avere quel 
reddito e, nello stesso lasso di 
tempo, rnddoppiato. Solo che 
poi si scopre che i negri con 
reddito da a ceto medio » (set-
temila dollar! o piu aU'anno) 
sono ora 11 28 per cento, rnen
tre i blanchi con lo stesso 
reddito sono il 55 per cento. 
Ci6 che signifies che nel 1947 
i negri benestanti erano 11 
7 per cento contro il 21 per 
cento dei blanchi. 

Secondo i calcoll effettuatl 
in quello studio il 7,3 per cen
to e disoccupato, percentuale 
che e doppia di quella relative 
ai bianchi. Altre cifre dicono 
che il numero delle famlglie 
negre con un reddito o di mi
seria » (lnferiore a 3300 dolla-
ri annul) rappresenta il 41 per 
cento del negri; il numero del
le famlglie blanche nelle lden-
tiche eondizioni rappresenta 11 
12 per cento della popolaziona 
bianca. 

Ecco il piu puntuale dei capostazione!' 

La mamma ha per lui 
un dolce amico: duplo, 
cioccolato purissimo 

H Mtv, fondante o nocdola 

dalla mamma con f iducia 
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I discorsi dei rappresentanti del movimento comunista e progressist a a Mosca 

POPOU CHE LOTTANO PER LA LIBERTA 
sanno di avere nell'imperialismo USA il nemico, 
nelFURSS e nei paesi socialisti i propri amici 

(Dallu prima pugina) 

ha cambiato nnche la faccia 
del mondo. Ua creato, per 
tutti i popoli, condizioni nuove 
• piu favorevoli di lotta. 

La Rivoluzione d'Ottobre ha 
Begnato una svolta radicale 
nella storia degli uomini, ha 
aperto una prospettiva nuova 
alia lotta delle masse lavora-
trici e dei popoli oppressi. Noi 
sentiamo tutta la fierezza di 
essere il partito die ha raecol-
to, in Italia, l'appello di Ix1-
nin e della Rivoluzione d'Ot
tobre; cioe il partito di coloro 
the questa Rivoluzione hanno 
salutato e difeso sin dal primo 
giorno. e die. in tutti gli 
anni, della dura dominazione 
fascista. hanno visto neH'Unio-
iie Sovietica. nelle sue conqui-
ste socialiste. nella sua po-
litica internazionalista. la con-
ferma dei proprj ideali. il so-
fitcgno delle proprie speranze. 

Hen aveva ragione il compa
gno Gramsci quando salutava 
nella Rivoluzione d'Ottobre. il 
grande avvenimento storico 
«d ie incarna e soddisra — 
egli diceva — le aspirazioni e 
le speranze di tutti gli oppres
si >. quando vedeva nella co-
struzione del socialismo « un 
momento fatale e irrevocabile 
del processo della civilta >. E* 
stato grazie alia costruzione 
socialista die l'Unione Sovieti
ca ha raggiunto gli attuali li-
vellj di sviluppo, ha dotato le 
sue campagne di una agricol-
tura moderna ed avanzata. e 
diventata la seconda grande 
potenza industriale del mondo, 
la prima potenza nel campo 
della scienza e della tecnica, 
11 paese che, per primo. ha 
inaugurato I'era interplaneta-
ria e realizzato le maggiori 
conquiste del cosmo. 

I" stata la politica seguita 
dal potere sovietico. che ha 
trasformato un popolo, com-
posto per tre quarti di anal-
fabeti, «negli esseri piu 
colli e piu civili del mondo > 
come ancora recentemente si 
e espresso uno studioso occi-
denlale, che ha reso accessi
b le 1'istruzione superiore a 
grandi masse di studenti — 
e non a pochi privilegiati — 
e ha dato una istruzione me
dia o superiore a un terzo 
della popolazione. L'Unione 
Sovietica e. senza dubbio al-
cuno. al primo posto, per 
quel che riguarda la giustizia 
sociale. E' il paese dove e as-
sicurata a tutti gli uomini e 
a tutte le donne la liberta dal 
bisogno: dove non incombe sui 
lavoratori la paura della di-
soccupazione. delle malattie e 
della vecchiaia. triste realtii 
del dnminio capitalistico; do
ve la donna ha conquistato la 
piu assoluta parita di diritti 
nl lavoro. all'istruzione. alia 
carriera: dove ai giovani. a 
tutti i giovani. e aperta ngni 
possibility di lavoro e di svi
luppo. 

Quest'opera, gia cosi gran-
diosa. sarebbe stata ancora 
piu imponente se 1'URSS non 
avesse dovuto impiegare tan 
ta parte della sua esistenza, 
delle sue risorse, e delle sue 
energie per respingere le ag-
gressioni deU'imperialismo e 
per sanare !e tremende ferite 
lasciate da queste aggressioni. 

I cinquant'anni di esistenza 
dcU'Unione Sovietica. hanno 
dimostrato. con ogni evidenza. 
la superiorita del sistema so
cialista su quello capitalistico, 
hanno dimostrato renorme ca
pacity della classe operaia. 
quale dirigente della vita na-
zionale; hanno dimostrato qua-
li immense energie la societa 
socialista sa suscitare e mo-
bilitare. e a quali livelli essa 
sa condurre lo sviluppo econo-
mico. sociale e civile di un 
paese Sono del rcsto anche 
studiosi e dirigenti americani 
che riconoscono apertamente 
che aU'origine dcllo straordi-
nario sviluppo dcU'Unione So
vietica, c'e resistenza di un 
aistema che e in grado di 
assicurare un progresso ar-
monico di tutta la societa e di 
coordinare. nell'interesse gene-
rale. tutte le risorse, tutte le 
energie. tutte le intelligenze. 
L'uomo della societa sociali
sta non e ne oppresso n6 
depressor liborato. com'e da 
tutte le preoccupa7ionj e da 
tutti i condizionamenti. pro
pri della societa capitalistica. 
I/uomo sovietico e la prefi-
gurazione di un awenirc in 
cui la rivoluzione tecnica e 
scicntifica. lo sviluppo impe-
ttwso della biologia e della 
chimica. della dbernetica. 
deH'automazione e dell'elet-
tronica metteranno in grado 
di preparare un futiiro di cui 
oggi sj pu6 avere appena una 
pallida idea. 

Questa meta di secolo ha 
visto il sorgere del socialismo 
prima, in un solo paese. poi 
il suo affermarsi in tutta una 
serie di altri paesi: poj il 
cmllo del sistema coloniale e 
il costituirsi di nuovi rapporti 
di for7a nel mnnrio in nii forze 
aocinliste e progressive hanno 
conquistato un peso e una 

funzione sempre maggiori e 
determinanti. In questa situa-
zione e divenuto concreto e 
reale 1'obiettivo di impedire 
una nuova catastrofe bellica, 
di salvare la pace e di affer-
mare una politica di pacifica 
coesisten/a nel rispetto del di-
ritto dj ogni popolo alia li
berta o all'indipi'ndenza. Que
sta prospettiva nuova 6 stata 
indicata a tutti i popoli dal XX 
congresso del PCUS nell'inten-
to di fare deU'era atomica non 
una maledizione per l'uomo. 
ma il punto di partenza di un 
nuovo assetto dei rapporti in-
ternazionali. 

Noi pensiamo che questa 
prospettiva non sia contraddet-
ta dai pericoli che 1'aggressi-
vita deU'imperialismo fa cor-
rerp alia pace e alia liberta 
dei popoli. L'imperialismo e 
piu aggressivn perche sente 
che gli e sempre piu diflicile 
mantenere il controllo sui po
poli che ancora domina; per
che sente 1'ostilita crescente 
dei popoli e di continent-! in-
teri, daH'Asia. all'America 
Latina, dall'Africa alia popo
lazione nera degli stessi Stati 
Uniti d'America. che vogliono 
essere liberi e padroni del 
proprio destino. 

E' un fatto che 1 po
poli che oggi lottano per 
la propria liberta e indipen-
denza. sanno con precisione 
di avere negli Stati Uniti di 
Amprica il proprio nemico. e 
nell'Unione Sovietica e nei 
paesi socialisti i propri amici. 
C'e in questa predisposizione 
un riconoscimento della fedel-
ta sempre mantenuta dnlla 
Unione Sovietica ai grandi 
principi dell'internazionalismo 
proletario e degli aiuti poli-
tici, tecnici e militari mai le-
sinati a chi combatte per la 
liberta e 1'indipendenza. 

Noi che seguiamo l'insegna-
mento venutoci dal compagno 
Togliatti, sentiamo che questo 
dovere di internazionalismo e 
di solidarieta non tocca solo 
ai paesi socialisti ma a tutti 
i popoli; tocca. in particolare. 
alia classe operaia e ai lavo
ratori di tutti i paesi. La lot
ta contro i propri sfruttatori 
si allarga perche e la lotta di 
tutti gli oppressi contro l'im
perialismo. Per questo l'uni
ta di lotta di tutti i partiti 
operai e comunisti, l'unita di 
lotta fra tutte le forze pro
gressive e antimperialistiche 
e oggi la condizione perche lo 
imperialismo sia fatto arre-
trare in tutti i paesi e in tutti 
i campi. perche esca sconfit-
to da questa lotta, e si possa 
passare alia soluzione dei pro-
blemi drammatici del mondo 
contemporaneo. da quello del
la fame, che travaglia due 
terzi del genere umano. a 
quello del sottosviluppo di 
interi continenti. a quello 
della creazione. in tutti i 
paesi. di condizioni di vita 
e di lavoro al livello reso pos-
sibile dagli enormi sviluppi 
della scienza, della tecnica e 

delle capacita produttive del 
lavoro umano. 

L'Unione Sovietica, fedele 
alia sua politica di solidarieta 
internazionale e di pace, se
guita fin dai primi momenti 
della Rivoluzione d'Ottobre, 
non s'e stancata e non si stan-
ca di richiamare con fermez-
za il mondo alia scelta dram-
matica che gli sta di fronte: 
o la pace e un progresso mai 
ancora conosciuto, o la guerra 
e il suicidio nucleare. Noi. evi-
dentemente, ci battiamo per
che anche in Italia si segua 
la prima via. quella della 
pace e del progresso econo-

Mosca 

L'Or dine 
di Lenin a 

Ho Ci Minh 

• 
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L'ordine di Lenin, la 
piii alta onorificenza del-
I'URSS, e stato conferi-
to oggi al presidente del
la Repubblica democra-
tica del Vietnam, Ho Ci 
Minh. La motivazione che 
accompagna il conferi-
mento dell'onorificenza il-
lustra le qualita di c gran
de rivoluzionario > di Ho 
Ci Minh, e le benemeren-
ze che egli ha acquisito 
nella lunga miiizia comu
nista, per cui e oggi ono-
rato come una delle guide 
del movimento operaio in
ternazionale. 
Nella foto: Ho CI Minh. 

mico e sociale, la via al cui 
sbocco sta la costruzione del 
socialismo. NeU'attuale lotta 
contro l'imperialismo noi sia-
mo con tutte le nostre forze 
a fianco dell'eroico popolo 
vietnamita die in questo mo
mento sostiene l'urto piu duro 
e piu crudele deU'imperialismo 
americano. siamo a fianco dei 
popoli arabi aggrediti dai mi-
litaristi di Israele e dall'im-
perialismo, siamo a fianco dei 
popoli deH'America Latina che 
si battono contro la domina
zione americana, siamo con 
tutti quanti, in ogni forma e 
con ogni mezzo, si battono per 
la sconfitta deU'imperialismo, 
per la liberta e 1'indipenden/a 
dei popoli. 

Con questo impegno noi cre-
diamo di seguire. anche in 
questo campo. l'insegnamento 
che viene dalla Rivoluzione di 
Ottobre e da tutta la politica 
dell'Unione Sovietica a cui, 
concludendo. voglio manifesta-
re ancora una volta I'omaggio 
e la riconoscenza non solo dei 
comunisti ma dei lavoratori e 
di tutto il movimento operaio 
e progressivo italiano. Viva il 
PCUS, fedele continuatore del-
l'opera di Lenin! Viva l'Unio
ne Sovietica! 

La seduta del mattino, pre-
siedula da Kossighin, e stata 
aperta. a nome dei comunisti 
cecoslovacchi, dal compagno 
Novotny. die si e soffermalo 
soprnttutto sull'unita dei Pae
si socialisti e sulla necessity 
di rafforzare la coesione tra 
tutti i reparti del movimento 
comunista internazionale giac-
che. ha detto. «1'avversario e 
pronto a utilizzare qualsiasi 
punto di rottura del nostro 
schieramento *. 

II compagno Kadar ha ri-
cordato fra l'altro che pochi 
mesi dopo la Rivoluzione d'Ot
tobre. l'Ungheria fu scossa da 
un profondo movimento rivo
luzionario che portd nel '19 
alia nascita della Repubblica 
socialista di Bela Kun. E par-
lando poi dei problemi at
tuali del movimento operaio. 
egli ha detto che occorre pren-
dere tutte le misure necessa-
rie per rafforzare l'unita nel
le sue file, c E' vero — ha 
detto — che la lotta si svol-
ge in ciascun Paese in modi 
e con forme diverse, ma cia
scun partito deve tener pre-
sente sempre. oltre agli inte-
teressi del popolo che rap-
presenta. anche quelli del mo
vimento nel suo insieme ». 

II primo segretario del PC 
bulgaro Jivkov. ha detto — 
sempre a proposito dei pro
blemi di oggi del movimento 
operaio — che « oltre agli at-
tacchi del nemico di classe. 
dobbiamo fare i conti anche 
con gli attacchi di uomini che 
si presentano come comuni
sti >. ed ha aggiunto poi che 
nell'attuale situazione e ne-
cessaria e urgente la convo-
cazione di una conferenza dei 
partiti comunisti e operai. 

II compagno Longo e stato accolto alia tribuna del Soviet supremo 
degli orator). Nel primo banco da destra: i compagni Podgorni, 

da un caloroso e prolungato applauso. Nella foto: Longo sui podio 
Kossighin, Breznev 

L'assemblea ha quindi rin-
novato il suo applauso al-
l'indirizzo del popolo vietna
mita allorche ha preso la 
parola il rappresentante del 
Fronte Nazionale di Libera-
zione del Vietnam del sud 
Dang Tran Thi. Salutiamo 
la Rivolu/ione d'Ottobre — 
egli ha detto — come 1'even-
to die ha risvegliato le forze 
del progresso umano. All'e-
sempio dei rivoluzionari russi 
si ispira il popolo del sud-Viet-
nam. Da 13 anni gli Stati Uni
ti violano la risoluzione di Gi-
nevra cercando di fare del 
Vietnam una loro colonia. Es-
si hanno concentrato nel no
stro paese una forza militare 
crescente fino a giungere di 
tentare di occupare il paese 
con un esercito di quasi un 
milione di uomini. Ma le loro 
azioni criminali non hanno fat
to altro che rafforzare l'odio 
e la resistenza del popdo. 
Gli imperialist! hanno perduto. 
dal '65 al "67 200 mila uomini 
e non sono riusciti a piegare 
la nostra resistenza; i quattro 
quinti del territorio e i due 
terzi della popolazione del 
sud-Vietnam sono oggi sotto 
il controllo del Fronte. 

II rappresentante del FNL 
ha quindi richiamato la ne
cessity di un allargamento 
del fronte antimperialista che 
e la condizione della vittoria. I 
nostri successi — ha aggiunto 
— sono indivisibili dall'aiuto 
deirURSS. della Cina. degli al
tri paesi socialisti e dei po
poli del mondo. II compagno 
Breznev ha affermato che 
1'URSS ci aiutera in aweni-
re; a nome del FNL ringra-
ziamo i popoli sovietici per la 
loro solidarieta preziosa: di-
ciamo ad essi che il popolo 
vietnamita e fermamente de
terminate a difendere la sua 
patria. 

II compagno Tito che ha 
preso la parola poco dopo, ha 
affermato che gli ideali del-
1'Ottobre sono diventati un 
patrimonio di tutta l'umanita; 
i principi proclamati dalla 
giovane repubblica dei Soviet 
hanno costituito una svolta nel 
carattere dei rapporti interna 
zionali. Le realizzazioni ma 
teriali. scientifiche e cultu 
rali dell'URSS hanno dimo
strato concretamente i vantag-
gi del sistema socialista a 
fronte di quello capitalistico. 
In Jugoslavia — egli ha ag
giunto — ci siamo sempre ispi-
rati. dai giorni della lotta di 
liberazione, alle idee rivolu-
zionarie dell'Ottobre. Abbia 
mo cercato di applicare que
ste idee scientifiche in base 
alle nostre condizioni. dando 
luogo ad una idonea strate-
gia di avanzata verso il socia
lismo. Oggi il processo rivo
luzionario si estende con par
ticolare ampiezza nei paesi in 
via di sviluppo. e nessuno po-
tra fermarlo. L'aggressione 
imperialista che si e espressa 
nell'intervento americano nel 
Vietnam e nell'attacco di Israe
le ai Paesi arabi, e destinata 
a fallire come l'aggressione 
fascista. I popoli jugoslavi so 
no dalla parte dei combatten-
ti vietnamiti e delle forze pro
gressive del mondo arabo per
che lotta per il socialismo e 
lotta antimperialista sono par
te integrante della nostra cau
sa rivoluzionaria. La Rivolu
zione d'Ottobre — ha conclu-
so Tito — ha aperto una nuo
va epoca; tutti i lavoratori e 
i comunisti jugoslavi augura-
no all'URSS nuovi successi 
per il benessere del popolo, 
per la causa del comunlsmo. 

II segretario del PC rome-
no Ceausescu. ha centrato il 
suo intervento sui temi della 
amicizia romeno-sovietica e 

Sono iniziate le celebrazioni del 50° dell'Ottobre 

MOSCA E TUTTA VESTITA DI ROSSO 
(Dalla prima pagina) 

luzionarl giunti da 95 Paesi. 
Le note della canzone di 

battaglia piu amata e odiata 
del mondo si sono levate len-
tamente e il coro si e mos-
so. semplice e potente. can-
tato in tutte le lingue della 
terra. Nella enorme platea 
spiccavano. apparse alTinv 
prowiso. le uniformi candide 
e azzurre dei marinai della 
Flotta Rossa che innalzavano 
verso I'alto le trombe argen-
tee. Sui palco immenso tre
cento artisti tra I piu famosi 
dell'URSS e del mondo. com-
plessi e solisti dalla firma 
prestigiosa. stavano anche 
essi fermi a cantare insieme 
a tutti gli altri levatisi in pie> 
di al primo accennare delle 
note. Le macchine da presa 
e le telecamere ronzavano 
alia ricerca delle Inquadratu-
re che facevano piii «noti-
zia >. sostavano sui primi pia-
ni dei volti piii celebri. 

Dall'alto I riflettori lam-
peggiavano. fondevano in una 
luce calda migliaia di visi. 
Ho visto accanto a Breznev 
e Kossighin I'esile figura scu-
ra di Le Duan, il segretario 
del partito del Vietnam. E ac
canto ad essi Longo e Tito. 
Gomulka e la Pasionaria. 
Waldeck-Rochet e II vice pre
sidente della RAU Ali Sa-
bri. E poi tutti i leaders 
dei govern! socialisti, I di
rigenti comunisti di decine 
e decine di paesi di ogni art-
golo della terra. Mancavano 
I cinesi. e vero. Ma tutti gli 
altri comunisti della terra che 
erano II. uniti, cantando Tin-
no del rivoluzionari dl tutto 

il mondo. testimoniavano un 
impegno anche per chi non 
e'era e la cui assenza per 
questo appariva tanto piii gra
ve e assurda. 

Nelle strade. la Mosca di 
questi giorni ti viene incon-
tro tutta vestita di rosso. C'e 
il sole, un'aria rigida e ven-
tosa che fa sventolare da per 
tutto le bandiere. I drappi. 
gli striscioni giganteschi che 
coprono le facciate dei pa 
lazzi. II colore universale dei 
vessilli svetta scarlatto sui 
tetti dei taxi, sugli autobus 
fiorisce nelle mani dei bam
bini. Gli aeroporti, le sta-
zioni ferroviarie e fluviali. 
I'eliporto sono dipinti di 
un via val di gente che ar-
riva da ogni angolo del mon
do e dell'Unione. 

Per le strade cappottl pe-
santi scuri awolgono le ve-
sti colorate degli asiatici. i 
manti candidi degli africani. i 
• guru » neri degli indiani. Gli 
alberghi straripano a tutte le 
ore. i ristoranh" vivono la fre-
nesia dell'ora di punta, mi
gliaia di turisti sovietici e 
occidental! girano con il na-
so In su. puntano tutti ver
so la Piazza Rossa. il Crem-
lino e la grande novita di 
quest'anno. la nuova Arbat. 
una grossa arteria tutta bian-
ca. Irta dl grattadeli In vetro 
e cemento illuminati a gior-
no per tutta la notte. 

La clfra 50 e il nome dl 
Lenin sono dappertutto. Due 
simboli precis! del tempo che 
trascorre e di un Insegna-
mento che. sfidando gli anni. 
riassume in un solo nome 
prestigioso tutta una vicen-
da, tutta una storia ormal 
seml-secolare ma giovanlssl-

ma ancora. con tante pagine 
ancora da scrivere. Del loro 
passato. a mezzo secolo di 
distanza, i sovietici sottoli-
neano con evidenza in questa 
occasione I'elemento di con
tinuity e I'elemento di rin-
novamento. Non si tratta di 
una sottolineatura retorica o 
che intenda sfuggire a quel-

| lo che e e deve essere il va-
glio minuto e talora impie-
toso della storia. Si tratta 
piutiosto di un mettere in 
evidenza. e anche con giusto 
orgoglio, I'elemento politico 
di fondo della storia di que
sta societa nuova. nata su 
un ceppo antichissimo attra-
verso il travaglio difficile del
la prima rivoluzione sociali
sta della terra. 

In fondo. e lo si coglie an
che dalle piii brevi e improv-
visate conversazioni attomo 
al • 50. ». non c'e cittadino di 
questo paese che. ciascuno 
a suo modo, non si senta im-
merso in questa storia, non 
abbia qualcosa da dire al pro
posito sentendola sempre co
me storia anche sua. E' un 
discorso di partecipazione. 
dunque. che si dipana in ma-
niera diversa, talora contrad-
dittoria e polemica: ma e un 
discorso unito che coinvol-
ge giovani e vecchl. E I'lm-
portante. ho sentito dire ap
pena arrivato. sono non sol-
tanto i cinquant'anni passati 
ma I dieci. I ventl. gli altri 
cinquanta che verranno. Per
che i prossiml anni arrivino 
bene, siano un altro elemen-
to della Ininterrotta continui-
ta rivoluzionaria iniziata con 
la rottura del 1917, tanta gen
te qui In questo paess ha 
lavorato lenza riprtndera fia-

MOSCA — La prospettiva Kalinin illuminata 

to. ha speso la vita. 
L'omaggio delle bandiere 

rosse che sventolano sulle 
antiche case e sulle sfolgo-
ranti nuove torrl di Mosca, 
sulle vetrine dei negozi dal
le tinte gla natalizie e sulla 
aagoma dura delle arm! che 

si apprestano a sfilare per 
il 7 novembre, e un saluto 
a coloro che hanno fatto la 
rivoluzione. e un augurio a 
quelli che la porteranno 
avantl per se stessi e per 
tutto II mondo che guarda 
• loro. 

dell'unita del movimento co
munista mondiale. II legaml 
di solidarieta fra i lavoratori 
romeni e quelli sovietici che 
gia si manifestarono nel pe-
riodo rivoluzionario e nel po-
riodo fra le due guerre mon-
diali. si sono rinsaldali con 
1'eroico contributo dell'escrci-
to sovietico alia liberazione 
della Romania dal nazismo. 
Oggi questi legami di solida
rieta si fondano sulle solide 
basi dei comuni ideali. Sia 
mo sicuri che essa si raffor 
zera nell'interesse del socia 
lismo e della pace. A propo 
sito del movimento comunista, 
Ceausescu ha notato che es-
so esercita una crescente in
fluenza sulla vita internazio
nale ma ha dinanzi a se com-
piti grandiosi che saranno ri-
solvibili solo nell'unita fra tut
ti i partiti comunisti. 

La compagna Ibarruri. pre
sidente del Partito comunista 
spagnolo, ha quindi pronun-
ciato parole di alta dramma-
ticita e forza sulla lotta dei 
comunisti e democratici spa 
gnoli per la liquidazione del 
fascismo nel loro Paese. € VI 
promettiamo. cari compagni — 
essa ha detto — che portere-
mo avanti fino al successo la 
lotta contro il regime attua-

,Ie. contro 1'imperialismo. Nel 
1917. la rivoluzione spezzd le 
catene: il popolo spagnolo non 
permettera piu a lungo di es
sere tenuto lontano dalla gran
de corrente della nuova sto
ria *. 

II saluto delle forze armate 
sovietiche all'Assemblea e 
stato poi portato dal maggior 
generale delle truppe eorazza-
tc-. Lodighin. 

La seduta del pomeriggio 6 
stata aperta dal compagno 
Tzedenbal. I rapporti fra la 
Unione Sovietica e la Repub 
blica popolare mongola ha 
detto. sono sempre stati cor-
dialissimi e strettissimi e nes-
suna forza al mondo puo inde-
bolire 1'amicizia fra i due 
paesi. 

Tzoi Jen Ghen che ha por
tato poi alia assemblea i sa-
Iuti dei comunisti e dei lavo
ratori della Repubblica popola
re coreana. dopo aver sottoli-
neato il significato dell'Otto
bre per i popoli di tutto il 
mondo. ha denunciato con for
za le continue provocazioni 
americane sulla linea dell'ar-
mistizio.. La situazione crea-
ta dagli imperialisti 6 molto 
tesa. ha detto. ed esige la 
massima vigilanza e attenzio-
ne da parte di tutti i paesi so
cialist!. 

V. Pessi segretario del P.C. 
finlandese ha affermato che i 
successi che i comunisti finni-
ci (che sono ogci come 6 noto 
forza di governo) hanno otte-
nuto in questi ultimi anni sono 
strettamente connessi alia po
litica e alle vittnrie dell'Unio-
ne Sovietica. Pessi ha poi 
sostenuto che compito di tutti 
i comunisti e adesso quello di 
iniziare i lavori preparatori 
per una nuova conferenza dei 
partiti fratelli. 

II presidente del Partito co 
munista degli Stati Uniti. Gu<;<; 
Hull, ha ricordato fra gli ap 
plausi deirassemblea le gran 
di Iotte del popolo americano 
contro la guerra del Viet
nam e ha affermato che si 
popolo vietnamita la vittoria 
non potra mancare perche ha 
dalla sua parte tutta l'umani
ta progressiva. La via della 
vittoria. ha detto. passa per 
il rafforzamento dell'unita di 
tutte le forze antimperialisti
che. Ha poi preso la parola 
il vkepresjdente della RAU. 
All Sabri. c Siamo giunti qui. 
ha detto. per salutare il po
polo sovietico per congratu-
larci con lui per i successi 
ottenuti nella costruzione del 
comunismo e per ringraziarlo 
per gli aiuti che ha prestato 
e continua a prestare ai po
poli arabi nella lotta contro 
l'imperialismo >. 

L'Unione Sovietica. ha con-
tinuato l'oratore, e oggi una 

potcntc forza di pace e il suo 
popolo aiuta tutti coloro che 
lottano per la liberta e l'indi-
pendenza. La nostra presenza 
qui sottolinea l'unita esistente 
oggi fra l'Unione Sovietica e 
la RAU nella lotta contro l'im
perialismo, lotta necessaria 
perche e appunto daH'imperia-
lismo die sorgono gravi mi-
nacce alia liberta e alia pace 
dei popoli, come dimostra la 
aggressione americana al 

Vietnam e quella di Israele 
contro i popoli arabi. II no
stro popolo sa bene che alle 
spallc dei gruppi dirigenti di 
Israele vi sono gli imperiali
sti e che dalla nostra parte e 
l'Unione So\ ietica che ci for 
nisce 1'aiuto IMM- ralTor/are la 
nostra economia e per far 
fronte agli aggressori sen/a 
cliiedere nulla in eambio. 

Prcssoche negli stessi tor 
mini hanno parlato poi il vice 
primo ministro della repubhli 
ca siriana Ibrahim Makhus e 
il ministro delle finan/e delln 
repubblica algerina Ahmed 
Kaid. Sappiamo. ha detto tra 
l'altro il dirigente siriano. 
che 1'URSS e il nostro miglio 
re amico nella lotta contro 
l'imperialismo e non dimenti 
cheremo mai gli aiuti che 
l'Unione Sovietica ci ha dato 
e ci continua a dare nella lot
ta per liquid.ire le conseguen-
/e dell'aggressione israeliana. 

Hanno poi preso la parola i 
compagni Gollan (Gran Bre-
tagna), Arismendi (Uruguay). 
Reimann (Germania occiden-
tale). Rao (India), Corvalan 
(Cile), nonche dirigenti dei 
partiti e dei movimenti di li
berazione della Tanzania, del
la Guinea e del Congo (Braz
zaville). II compagno Breznev 
ha chiuso i lavori dell'Assem 
blea alle 20.30 (ora di Mosca). 
Possiamo guardare con fidu 
cia aH'avvenire, ha detto 
Continuare sulla via dell'Otto 
bre vuol dire lottare per 
l'unita. 

id&ds 
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nuova linea 
ancor 
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piu 
sportiva 
II piu straordinario assieme di tecnlche 

sospensione "Hydropneumatique" 
trazione anteriore Citroen, servo-sterzo 

freni a disco assisliti 
a doppio circuito, aerodinamismo 

integrate con carrozzeria antiurto di etevata 
sicurezza a zone 

ffi deformazione variabile; 
sulla DS 21, a richiesta, friziono 

o cambio servo-comandato 
II tutto senza supplement] di prezzo 

ID lus9o: tutte le tecniche Citroen 
L. 1690 000 

ID contort: ID lusso con tappezzeria tipo DS 
L. 1.748 000 

ID supen creata per il mercato italiano 
U 1660000 

OS 21: M pKi gran numero di vittorie nei raJlyes 
L 2^90000 

DS 24 Pallas: *a sportiva pKi hissuosa 
L 2.590000 

Onriafl anche par vol 
la cttrofn a la vottraautomoblla. 

^*~ NUOVI PREZZ1 " ^ ^ 

^SENZAfHONTIEPE^X 

Rititsaf^c*te«* + t . i e«» ^ 

# suo trssporto In ogni cittt tfHsfis. 

GLI ANNI VERDI 
CON IL 

CAMPI 
VERDI 
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Ancona: documentate le nostre rivelazioni sull'acqua 

La propaganda (bugiarda) 

fatta dal centrosinistra 

PCI e PSIUP 
presenteranno 

una denuncia 

alia Procura 
l' comlnciato lo scaricabarile tra i responsabili 
dello scandalo — I documenti che accusant) 

Fino a pochi mesi prima che la situazione precipitasse II cenlro sinistra anconetano adoperava 
tu l t i i mezzi- propagandised a sua dlsposizione per annunciare agli anconetani che 11 problema 
dell 'acqua era ormal stato lasciato aile spalle. L'acqua ce n'era tanta che nelle fontane pubbli-
che poteva zampil lare a getto pieno e continuo: ed i l Comune appunto pubblic6 la foto (che r ipro-
duciamo) della bimba intenta a giocare e r infrescarsl alia fontana di piazza Diaz. Poi g l i 
anconetani si sono accortl — e la scoperta e stala quanta mai amara — di essere stati ingannati. 
Non solo hanno avuto poca acqua a disposizione: era anche acqua inquinata! 

ANCONA. 4. 
Lunedl 6 novembre. i com-

pagni Cavatassi e Maggini 
per il gruppo consiliare co-
munista e il compagno Vito 
Ascoli del PSIUP. assistiti 
dall" avvocato Boldrini. pre
senteranno una relazione al 
Procuratore della Repubblica 
sullo scandaloso problema 
dell'acqua ad Ancona. Nella 
relazione saranno richiamati 
i documenti che dimostrano 
chiaramente come agli anco
netani sia stata erogata, per 
almeno sei mesi, acqua di-
chiarata non potabile dal la-
boratorio di chimica provin-
ciale. 

L'annuncio di questa presa 
di posizione da parte dei par-
titi operai. e stato dato ieri 
sera a piazza Roma durante 
il comizio indetto daj PCI e 
dal PSIUP. E" stato annun-
ciato nel contempo, che i no-
stri parlamentari formuleran 
no due interrogazioni: una al 
ministro della Sanita affinche 
dispongo d'ufficio 1'analisi 
chimico-batteriologica dell'ac
qua che oggi viene erogata 
alia popolazione perche non e 

Macerata: ordine del giorno del Consiglio provinciale 

Gli industrial! calzaturieri invitati 

arispettarei contratti di lavoro 
II documento fe stato approvato dai consiglieri 

del PCI, PSU e DC — Sottolineata la necessity 
di giungere a un convegno regionale del settore 

Nostro servizio 
MACERATA. 4. 

II Consiglio provinciale di Ma
cerata. al termine di un inte-
ressante dibattito sui problemi. 
le condizioni di vita e di la
voro e le prospettive della clas-
se operaia della zona calzatu-
riera marchigiana ha approvato 
(PCI-DC-PSU) un ordine del 
giorno in cui. fra l'altro, impe-
gna la giunta a raggiungere in-
tese con 1'Amministrazione pro
vinciale di Ascoli Piceno e con 
i comuni dell'Ascolano e del 
Maceratcse per indire un con
vegno sul settore. Nel documen
to si sottolinea 1'obbligo giuri-
dico e morale dei datori di la
voro di rispettare i contratti 
di lavoro. La Amministrazione 
provinciale dovra altresi facili
tate la formazione di forme as
sociative e consortili fra arti-
giani e piccolc Industrie locali 
ed a creare condizioni favorevoli 
per facilitare la ricerca. l'indi-
rizzo. il rnntrollo del mercato 
intcrno e la promozione di scam-
bi commerciali con l'estero. 

II documento. comunque. e 
molto ampio e merit a una trat-
Cazione a parte che ci riscrviamo 
di svolgere nei prossimi giorni. 

II dibattito si era anerto su 
una mozione speciftca presenta-
ta dal gruppo comunista. 

I nostri compagni, ricordando 
come la rapida e convulsa 
•spansione dell'industria calza-
turiera a cavallo di due provin
ce sia awenuta senza che i po-
teri pubblici fossero intcrvenuti 
per orientarla. ordinarla. ecc.. 
hanno denunciato le consegucnze 
dannose che ne sono derivate 
per la condizione dei lavoratori 

I consiglieri comunisti. par-
tendo da tali incontcstabilj si-
tuazioni esistenti. hanno dimo-
strato come, in ultima analisi. 
sia stata la condizione umana 
ad essere gravemente sacrifi-
cata o comunque condizionata 
da un tipo di sviluppo che ha 
risposto soltanto e fondamental-
mente agli interessi privati. E 
tutto cid e tanto piu evidente 
se si considera il rapporto che 
si e venuto a determinare fra 
11 settore industrial calzatu-
riero e gli altri settori 

L'agricoltura. in queste zone. 
* stata ridotta a fornire la ma-
nodopera per I'industria calza-
turiera. 

I comunisti. a conclusione dei 
loro interventi, hanno eviden-
ziato la necessita di giungere 
aU'istituzione di una comunita 
comprensoriale che abbracci gli 
enti locali della zona calzatu-
riera (compresi nelle province 
di Ascoli Piceno e Macerata). 
con la partecipazione delle am-
ministrazioni provinciali interes-
sate. per approntare un pro-
gramma di sviluppo economico 
e sociale del comprcnsorio. che 
contempli un'espansione indu-
striale. tcrritorialmentc equili-
brata. 

I nostri consiglieri hanno 
quindi proposto che in questo 
quadro particolare interesse deb-
ba essere rivolto ad assicurare 
l'intervento dell* industria di 
Stato nel settore calzaturiero 
attraverso la costruzione di un 
complesso condario consortile. 
Hanno auspicato la costituzio-
•a> di t n ocmorao comneTdala, 

in collegamento con l'Ente Mo-
stra NazionaJe della Calzatura 
di Civitanova Marche. diretto 
dagli enti locali per assicurare 
la ricerca, l'indirizzo, il control-
lo del mercato interno e la pro
mozione di scambl commerciali 
con l'estero. Necessario e l'aiuto 
per la formazione di forme as
sociative e consortili fra arti-
giani e piccoli industrials 

Nel dibattito sono pure inter-
venuti: il presidente della Pro-
vincia a w . Pazzaglia (d.c.) che 
ha riconosciuto valida la ricliie-
sta comunista di indire un con
vegno dei comuni e delle due 
province interessate; il cosegre-
tario del PSU, Tullio Pascucci: 
il dott. Arnaldo Marconi, della 
« Xuova sinistra > d.c.. che ha 
fortemente criticato l'azione pro 
vocatoria ed illegale dell'asso-
ciazione della Piccola Industria 
maceratese che invita i propri 
aderenti a non rispettare i con
tratti di lavoro. 

Antonio Galieni Calzaturier i d i Corridonia durante una manifastaziona 

piu possibile fidarsi delle au-
torita locali; l'altra al mini
stro del Tesoro, affinche di-
sponga sollecitamente l'invio 
dei fondi necessari (previsti 
dal piano nazionale degli ac 
quedotti) per la costruzione 
dell'acquedotto dalla sorgente 
di Gorgorivo. 

La denuncia fatta dal no 
stro giornale ha sollevato va-

sta eco in tutti gli ambienti. 
una eco pero contenuta entro 
i muri delle varie segreterie 
e dei vari uffici che tuttavia 
hanno fatto trapelare soprat-
tutto ansieta per gli sviluppi 
della situazione. C'e gia chi 
tenta di scagionarsi e chi ac-
cusa il vicino o 1'alleato. Non 
a caso — e stato fatto rilevare 
al comizio — 1'Azienda acque-
dotti e stata lasciata sola in 
questo frangente a difendere 
una posizione insostenibile 
senza nemmeno l'appoggio 
della stampa locale, la quale 
con solerzia aveva sempre 
divulgato dichiarazioni addo-
mesticate e tranquillanti. 

Partendo quindi dal comu-
nicato dell'Azienda uscito do-
po la pubblicazione delle no-
tizie in nostro possesso, il 
compagno Cavatassi ha facil-
mente confutato quanto in es-
so si diceva sulla potabilita 
dell'acqua, citando date e do
cumenti che la Magistratura 
potra facilmente reperire 
presso gli uffici adetti. 

H primo documento e la re
lazione d'analisj n. 17G0 in 
data 29 5-1967 del laboratorio 
chimico provinciale. nella qua
le e detto chiaramente — dopo 
una lunga serie di dati e ci-
fre — che l'acqua prelevata 
il 24 maggio u. s. dall'eroga-
zione del laboratorio, prove-
niente daU'Acquedotto munici-
pale di Ancona. risulta non 
idonea per uso potabile. 

XI secondo documento. e una 
lettera deH'ufficiale sanitario 
del Comune di Ancona in data 
21-9-19G7 n. 1094. diretta alia 
direzione deH'Acquedotto nel
la quale e detto esplicitamen-
te: « Visti i risultati degli esa-
mi batteriologici eseguiti sui 
prelievi del 18 9-1967 ai dieci 
pozzi di flume Esino, e indi-
spensabile che venga a ces-
sare immediatamente 1'inoltro 
in rete dell'acqua dei pozzi 
n. 1 e 8 ». 

II documento n. 3 6 un'altra 
relazione d'analisi, e precisa-
mente la n. 2827 in data 6 ot-
tobre u.s. nella quale vengono 
prese in csame le acque pro-
venienti dai 10 pozzi dell'ac
quedotto di Fiumesino. Dopo 
una lunghissima serie di dati 
e numeri. il direttore del la
boratorio chimico provinciale. 
dott. Renato Isidoro dichiara 
senza mezzi termini: « Nel ca-
poluogo n. 2 si c sviluppato. 
dopo due giorni. odore di pu-
trido. H campione n. 9 ha odo
re di idrocarburi». 

Minacciando di cessare I'attivita 

i ; - -
I Pesaro: specialmente se ci sono di mezzo i crimini nazi-fascisti 

i E dimostrato: il Comitate civico 
! non si intende di arte grafica 

Una lettera del compagno De Sabbata al «Resto del Carlino 

~1 

L 

PESXUO. 4 
H nostro giornale qualche 

giorno fa ha pubblicato la 
notizia di una mostra di gra
fica slorena, organizzata dal-
V Amministrazione comunale 
nelV ambito dei ravporti di 
gemeUaggio con Lubiana. 
conclusasi recentemente. La 
mostra era dedicata ad ope-
re di artisti sloveni. disegna-
te durante la Resistenza. 

Alcune di queste opere con-
tenevano la drammatica e 
forte denuncia della parteci
pazione di gran parte del 
clero cattolico sloreno alia 
repressione nazifascista. Di 
questo, naturalmente. si e ri-
sentito il locale Comitato ci
vico che. a firma del suo 
presidente Gaudenzi. ha fat
to pubblicare su U Resto del 
Carlino una lettera aperta al 
sindaco. nella quale si lamen-
tava per le opere che rap-
presentavano i sacerdoti cat-
tolici neW atto di compiere 
crimini fascisti, definendo 
« quelle scene (come) spudo-
ratamente false e priv* di 
ogni reale ispirazione », don-
do indtre gratuiti e insulsi 
giudizi sulla capacitd artisti-
stica degli autori (benche 
nessuno conosca i titcU di 
critico dei Gaudenzi) a con-
clmdendo con Taffermaxione 

«che dal gemeUaggio (tra 
Pesaro e Lubiana. n.d.r-) noi 
c'e nulla da imparare ». 

Pubblichiamo qui di seguito 
la risposta del sindaco. d 
compagno Giorgio De Sabba
ta. < E* nofo — afferma il 
compagno De Sabbata nella 
lettera che e stata inviata al
ia redazione de U Resto del 
Carlino — che la grafica 
slorena di oggi ha dietro di 
se una lunga tradizione molto 
elevata ed una delle migliori 
cTEuropa. A Pesaro e stato 
esposto un saggio di quello 
che gh artisti sloveni hanno 
prodotto nel penodo dell'oc-
cupazione straniera del 1941 
al 1945. 

«Si e voluto far conosce-
re un singolare documento 
storico. una dimostrazione 
dell'impegno ideale di cui gli 
uomini possono esser capo-
ci in condizioni molto diffi-
cili. una riaffermazione del 
valore culturale della Resi
stenza. E" ben compreniibi-
le che durante una deUe op
pression straniere piu lun-
ghe e pnk dure deW mtera 
seconda guerra mondiale (su 
poco piu di 15,000.000 abitan-
U dell'mtera Jugoslavia ci 
furono 1.000.000 di morti) la 
principal* aspiraxione offerta 
mali artisti foes* proprio la 

lotta patriottica di Liberazio-
ne nazionale. 

c In questa lotta il clero 
cattolico, a differenza di 
queUo ortodosso, fu in gran-
de misura dalla parte del
lo straniero. Se si conside
ra che fra gli sloveni i cat-
tolici sono non meno nume-
rosi e di fede non meno con-
rinta che in Italia, lei stes<o 
potra rendersi conto del 
drammatico canflitto di co-
scienza che spesso hanno do-
vulo affrontare i cattolici slo
veni, che, difendendo la lo
ro patria, si sono trovati 
contro i loro sacerdoti. E la-
scio a lei Yinformazione, se 
proprto ancora non c'i I'ha. 
ed i ben difficile crederlo. 
sulle gravi responsabilita del
la parte nazifascista del cle
ro. Come non mancarono qui 
in Italia i sacerdoti che si 
schierarono coraggiosamente 
con la Resistenza (le do pie-
no testimomanza di quelli 
che furono neW Appennino 
umbro - marchigiano con noi 
resistenti, e nelle nostre file 
avevamo anche numerosi slo
veni) cosx re ce furono anche 
in Slovenia e per questo han
no ottenuto pieno riconosci-
mento e meritate decorazioni. 

« Sono daUraparte convin-
to — continue De Sabbata — 
che non tutti i cattolici pesa-

» 

resi apprezzano Franco e il 
suo modo di fare la religio-
ne un "Instrumentum regm", 
in contrasto con i recenti 
orientamenti concUiari. Ma di 
queste opinioni. come di al-
tre che espnmono aspirazio-
ni di pace e solidarietd con 
i popoli ancor oggi costretti 
a difendere con la Resisten
za armata, U Comitato cin 
co pesarese mai si e reso in-
terprete. Quanto alia conclu
sione della lettera posso as 
sicurare gli amid di Lubiana 
che i sentimenti della lar-
ghissima maggioranza dei 
cittadini corrispondono a 
quelb del Consigh* comuna
le. che ha deciso U gemel-
laggio all'unanimitd-

* Xon sono Rossini e Raf-
faello che devono imparare 
qualcosa da Lubiana, ma gli 
uomini di oggi. come il dot-
tor Gaudenzi e lo scrivente. 
Gli amici di Lubiana non 
mancano mai di sottolineare 
che r'tengono utile ogni oc-
casione di conotcere qualco
sa di nuovo nella nostra cit-
td di Pesaro. Una lettera — 
conclude il compagno De 
Sabbata — che non tiene 
conto dei normali rapporti di 
ospitalitd e di cortesia pud 
essere uscita solo da una 
penna non controllata, mossa 
"Ab irato" >. 

A Spoleto la Pozzi 
ricatta il governo 

Gubbio 

Domani comizio di Ingrao 

Vuole che lo Stato instauri una sorta di prote-
zionismo doganale a suo favore — Intanto 
le conseguenze vengono sofferte dai lavoratori 

Domani sera, alle ore 18,30, in piazza Oderisi , si svolgera una 
manifestazione del PCI nel corso della quale parlera II compa
gno Pietro Ingrao 

Nostro servizio 
SPOLETO. 4. 

La Pozzi c tornata a mi-
nacciare la chiusura della 
Ghisa Malleabile di Spoleto. 

Questa volta la spada di Da-
mode viene sguainata per 
chiedere il protezionismo del
lo Stato sui dazi dqganali, 
per evitare la «sleale» con-
correnza jugoslavd. E' la spa-
da che ha sempre pesato sul
la testa della agonizzante e-
conomia di Sjnleto per pom-
pare quattrini alio Stato. Due 
miliardi e mezzo sono stati i 
prestiti che dal '62 ad oggi ha 
cvuto la Pozzi dallo Stato per 
questa fabbrica, attraverso 
I'Jmi o le banche: prestiti con 
interessi al 5 6%. 

Hanno scritto ai Alimsfrt e 
per ora sembra che solo An-
dreotti sia sensibile alle pres-
sioni della Pozzi. E la Pozzi 
esercita questa pressione rin-

Terni: espresse dal Consiglio comunale 

Ampie riserve sul piano 

generale degli acquedotti 
Proposta rimmediata utilizzazione della sorgente di Pacce 
Scartata la soluzione del lago di Piediluco — Approvato il 

piano biennale per I'edilizia scolastica 

_l 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 4. 

Piano regolatore generale 
per gli acquedotti per una spe-
sa di cinque miliardi di lire. 
piano biennale per la edili* 
zia scolastica per una spesa 
di quattro miliardi di lire, pia-
ni particolareggiati per lo svi
luppo urbanistico secondo le 
norme del Piano regolatore 
della citta: questi i tre pun-
ti che hanno monopolizzato la 
discussione di una importante 
riunione del Consiglio comuna
le nel corso della quale sono 
state affrontate altre questio-
ni come la decisione di co-
struire il serbatoio idrico di 
regolazione di Pentima per 
una spesa di 170 milioni di 
lire. 

Per il Piano generale degli 
acquedotti redatto dal Mini-
stero il Consiglio comunale 
ha votato alia unanimita una 
osservazione di fondo: «Por-
re a disposizione del Comune 
tutta l'acqua della sorgente 
di Pacce. conscntendo cosi 
la ulteriore utilizzazione di 
altri 90 litri al secondo». 
Sul complesso del piano. 
il Consiglio, data la com-
plessita deH'argomcnto trat-
tato da una relazione dell'as-
sessore ing. Corradi. ha deci
so di redigere un documento 
sul quale esprimere un voto 
finale, presentandolo come e-
mendamenti del Com me. 

Corradi ha fatto molte os-
servazioni. La prima e che nel 
Piano si propone per il 2015. 
questa soluzione: trasportare 
attraverso una conduttura 
l'acqua di Pacce a Piediluco. 
prelevare l'acqua dal Lago 
di Piediluco. immettere tan-
to l'acqua di Pacce che quel-
la del lago in una vasca di 
raccolta. depurarla. e con una 
condotta forzata del diametro 
di mille millimetri trasportar-
la a Terni. dove, alle porte del
la citta. sara posto un dipar-
titore con tre condutture: una 
che trasportera 25 litri al 
secondo nei comuni di Sange-
mini. Acquasparta. Monteca-
strilli: un'altra diretta con 42 
litri a secondo a Narni. Ame 
lia sino a Monticchio. alle 
porte di Orvieto: ed un'altra 
ancora con 670 litri al secon
do nel Comune di Terni. 

Un piano di questo tipo par
te da presupposti sbagliati in 
ogni senso. perche non tie
ne conto della possibilita di 
attingere alia falda sotterra-
nea. coma e awenuto invece 
con successo questa estate 
con la costruzione di due nuo-
vi pozzi di acqua potabile. che 
propone addirittura di utiliz-
zare l'acqua del Lago di Pie
diluco mescolandovi quella di 
sorgente di cui la citta di Ter
ni. ha bisogno subito e non 
tra 50 anni. perche tiene con
to solo dello sviluppo demo-
grafico. (169 mila abitanti a 
Terni tra 50 anni) e non tiene 
conto di altri fattori. come il 
tenore di vita, lo s\iluppo ur
banistico. e che offre una so
luzione comprensoriale, igno-
rando che Nami o la centrale 
umbra dispongono di acqua 
sufficiente e non hanno biso
gno di acqua di lago e che 
per l'Amerino 6 stato speso 
mezzo miliardo in questi me
si per un acquedotto che quan-
do sara terminato costera un 
miliardo. Un piano inoltre che 
no nafTronta il problema del 
finanziamento. 

n Consiglio ha inoltre ap

provato alia unanimita il pia
no biennale per I'edilizia sco
lastica, per il quale sara ri-
chiesto 1'intervento dello Sta
to per quattro miliardi di lire 
secondo criteri prioritari di 
esigenze immediate e dello 
sviluppo della scuola. 

Si tratta degli ampliamenti 
di alcune scuole, di costruir-
ne altre a via Annunziata 
(corso del Popolo) via Carde-
to. S. Martino, Giuncano, e di 
costruire scuole medic al 
quartiere Le Grazie. Campo-

maggio. Borgo Bovio, Borgo 
Rivo, S. Martino, di dotare. 
inline di una propria sede I'l-
stituto d'arte e quello com
mercial . 

II Consiglio comunale. con 
una dichiarazione dell'asses-
sore prof. Sotgiu, si e impe-
gnato nel condurre avanti le 
pratiche per la redazione dei 
piani particolareggiati. essen-
ziali. oggi che e stato appro-
\ato il Piano regolatore. 

a. p. 

Nel Perugino 

Nlanifestaiioni per 
il cinquantesimo della 
Rivoluiione d'Ottobre 

PERUGIA, 4. 
Nel quadro delle celebrazio-

ni per il 50. della Rivoluzione 
d'Ottobre sono gia state tenu-
te due conferenze alia Sala 
della Vaccara di Perugia con 
il compagno Gruppi, che ha 
parlato sulla funzione interna-
zionale dell'URSS e con il com 
pagno Pavolini, che ha parlato 
ieri sera sui problemi della 
democrazia socialista. Ne sono 
in calendario altre due. il 6 
novembre con il compagno 
Paolo Ciofi sui problemi del 
socialismo e l'economia nel-
1'URSS e il 9 prossimo sulla 
Rivoluzione d'Ottobre e i po
poli coloniali con Renato San-
dri. Le conferenze sono se 
guite da dibattiti. 

Altre manifestazioni in ca 
lendario sempre per il 50. del 
la Rivoluzione d'Ottobre: 

5 norenjbre: Citta della Pie 
ve (Allegra). Tavernelle (Le
vi). Moiano (Mariani): 

7 novembre: Castiglione del 
Lago (Volpi), Pozzuolo (Del 
Monti). Gualdo Tadino (Alle 
gra), Ponte Felcino (Innamo-

rati); 
8 novembre: Macchie con 

Grossi. Villastrada con Serpil-
li, Agello con Lucaroni; 

9 novembre: Sanfatucchio 
(Del Monti). Tuoro sul Tra-
simeno (Chionne). Mugnano 
(Innocenti). 

Tesseramento: 
la sezione 

Cerqueto al 1 0 0 % 
PERUGIA, 4. 

Pr imi successi del tessera
mento in provincia di Perugia. 
La sezione Cerqueto di Gualdo 
Tadino ha raggiunto i l 100% 
degli iscr i t t i dell'anno scorso. 
Gl i iscr i t t i era no nel 1967 cen-
todieci. I I compagno Salvatore 
Al legrucci , da solo, ha ritesse-
rato tut t i i vecchi iscr i t t i . 

Presso le Grandi officine del 
le Ferrowie dello Stato di Fo-
ligno sono stati reclutati die
ci opera i ; a l t r i quindici sono 
stati reclutati alle Falegna-
merie di Ponte Battol i . 

Hanno superato i l 50% le se-
zioni dt Sanfatucchic (70%), 
Spello (65), Ponticelli (SO), 
Moiano (60). 

novanta il ricatto politico al 
Governo. Un ricatto che la 
Pozzi pud esercitare « perche 
nel '62 lo Stato gli impose di 
costruire questa fabbrica a 
Spoleto». L'origine di questa 
spirale assurda e proprio nel
la logica che mosse Von. Co
lombo e il Governo, ad affron
tare il problema della indu-
strializzazione della zona cot-
pita dai licenziamenti. nffi-
dandosi non gia alia industria 
di Stato. ami. tonliendo alia 
Terni (hi), i macchinari, ce-
dendoli a bassi costi alia Poz
zi. e concedendo successiva-
mente mutui. che. assieme al-
Varea gratuita consent irono 
al monopolio di imtallar<ii a 
Spoleto. facendo il hello ed fl 
cattivo tempo. 

Nell'estate V>5 furono licen-
ziati 120 overai. Voraanicn fu 
ridotto a 24 unita. Per difen
dere la fabbrica dalla chiusu
ra fu necessario da parte del 
lavoratori la occitDazione del
la azienda per oltre un mese. 
Da quel momento. la Pozzi. 
ahbandono le altre lavornzio-
ni, dedienndosi ni rorenrdi ver 
impianti idrauliri. di on*, ver 
auiomobili e cos] via. Ela prn-
duzione e aumentata rertinino-
samentc lo mnnodonprn e ri-
salita ai livelli inhiali: 400 
operai. 

11 direttore della fabbrica ing. 
Mascio ci ha dichiarato che 
la fabbrica e avviata verso ot-
tim* prospettive. non temendo 
concorrenze in Italia e nel 
Mec: si pud addirittura par-
lare di raddoppio della mono-
dopera per gli anni avvenire. 
Sul piazzale della fabbrica 
stazionano autotreni di tutti'i 
paesi che attendono il carico 
di raccordi. 

Tutti gli aeroplani ormai vo-
lano coi ceppi-freno della Ghi
sa di Spoleto. La concorrenza 
della Falk e della Necchi non 
crea problemi. Tutto liscio 
dunque. Ma ecco I'inloppo. 
Questa volta la importaziant 
della Jugoslavia da fastidio: 
bisogna impedire. attraverso 
il dazio doganale. die i rac 
cordi jugoslavi siano acqtti-
stati dalle Industrie italiane. 

In una lettera ai smdacati, 
riproducendo quanta e stato 
dichiarato ai mimstri. la Poz
zi dichiara: « Se questa " bag-
gia " politico del governo von 
tinuerd, non rimane altra al 
ternativa che cessare iattivita 
e licenziare le muestranze ». 

7 sindacati — ci ha detto il 
segretario della Camera del 
Lavoro di Spoleto. Montana-
ri — rifiutano questi ricatti. 
ormai consueti nella vita del
la Ghisa malleabile e nella 
politico della Pozzi: i smda
cati infatti stanno contmuan-
do la trattativa sui cottimi e 
denunciano la politico della 
Pozzi che chiede ancora mag-
giore sfruttamento degli ope
rai, tanto che ha richwsto ai 
dipendenti di aumentare la 
produttivita, dal momento che 
occorre essere « competitivi ». 

Una logica padronale che 
porta da una parte a chiedere 
protezione e soldi dallo Stato, 
in definitiva dalla colleltivitd, 
e dall'altra che chiede agli 
operai maggiore fatiche. Una 
logica che non pud essere 
oltre lollerata. Anche perche 
ormai, tutti a Spoleto cono-
scono il vezzo della Pozzi. 

Se ri sono poi disfunzioni — 
come ha sostenuto il direttore 
dell'azienda ing. Mascio — 
nella Dogana, questi sono af-
fori da vedersi con Preti o 
con Tolloy. Ma non si pun gio
care sulla sorte di cinquecen-
to famiglie, sull'avvenire della 
economia di Spoleto. Se si 
vuole mettere in gioco tutto 
questo. lo Stato. il Governo. 
nan hanno che un'arma per 
liberarsi da questo permanen-
te ricatto, per riparare Verro-
re commesso net '62: quello 
di passare alle Partecipazinni 
Statali questa azienda, che la 
Pozzi dimostra a parole di 
non gradire, ma che nei falti 
frutta lauti profilti. 

Alberto Provantini 

Trevi: voto unanime del Consiglio comunale 

Chiesto un severo controllo 
sull'Istituto di beneticenza 

TREVI. 4. 
Nell'ultima seduta del Con

siglio comunale si e lunga-
mente discusso sulla situazio
ne creatasi presso gli Istituti 
riuniti di assistenza e benefi 
cenza di Trevi stcssa. Noi. gia 
in precedenza. avevamo. a piu 
riprese, criticato I'operato del 
Consiglio di amministrazione 

degli IRAB trevani. Allora 
riuscimmo solo ad attirare su 
quel consiglio l'attenzione e 
gli interessi della popolazione 
ed una scomposta reazione dei 
papaveri locali della DC; oggi 
il rinnovato consiglio comuna
le e stato in grado di poter 

fare molto di piu e di chiedere 
addirittura. in forma unitaria, 
un pronto intervento delle au-
torita competenti. 

L'attuale consiglio di ammi
nistrazione dell'IRAB. nomi-
nato dalla passata ammini
strazione clerico fascista ca-
peggiata dalla signora Bona-
dias, e composto da DC. MSI e 
PLI e per questo nel consiglio 
comunale i consiglieri della 
DC e del MSI hanno tentato 
una timida difesa dell'opera to 
dei propri amici: ma poi, di 
fronte alia inoppugnabile do-
cumentazione fornita dal com
pagno Fagioli, nella sua rela
zione, e alia fermezza dei 

gruppi consiliari di sinistra. 
hanno dovuto fare buon viso 
e cattiva sorte e \otare. insie-
me agli altri consiglieri la ri-
chiesta di un controllo prefet-
tizio agli Istituti riuniti di as
sistenza e beneficienza. 

Adesso che a chiedere un 
controllo suH'opcrato ammini-
strativo di quel'consiglio e il 
massimo organo elettivo citta-
dino crcdiamo che non si po 
tranno interporre altri indugi 
e che si interverra tempesti-
vamente per evitare che la 
gia difficile c caotica ammini
strazione precipiti nel caot • 
nella bancarotta. 
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