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L'iniziativa di Wilson colpisce i lavoratori inglesi 

Diffuso disagio e pessimismo 
per la crisi della sterlina 

Aumento del costo della vita - II blocco dei salari imposto per legge? - Manifestazioni ostili si sono 
svolte a Londra - La misura che e stata presa dal governo laburista non risolve alcun problema 

DalK Umbria e dalla Campania 

verso Roma le colonne della pace 

La sterlina 
e il dollaro 
1 1 ESSUNO puo onestamente negare che la svaluta
zione della sterlina e espressione di una crisi del 
sistema rnonetario internazionale che e lungi dall'es-
sere avviata a soluzione e che imporra, a scadenza 
piu o meno ravvicinata, scelte quanto mai rilevanti. 
La realta e proprio questa. E tale realta non puo 
essere affrontata facendo ricorso ad una solidarieta e 
ad una collaborazione finanziaria internazionale, qua
le quella praticata da Colombo e da Carli, senza cioe 
attuare alcuna modificazione di fondo dell'attuale si
stema. 

Con chi dovrebbe solidarizzare e collaborare il 
nostro paese? Si deve tener presente che accanto 
alia crisi della sterlina. c'e la crisi del dollaro, che 
il governo di Washington non e praticamente piu in 
grado di convertire in oro, poiche da troppi anni 
oramai la bilancia dei pagamenti degli USA e forte-
mente passiva. Occorre inoltre ricordare che la crisi 
del dollaro e ad un tempo espressione e conseguenza 
della politica dell'imperialismo americano. 

O 

f» 

_ GGI, DOPO la svalutazione della sterlina, i nostri 
governanti e la stampa conservatrice sono quanto mai 
impegnati a sostenere l'interesse dell'Italia e degli 
altri paesi capitalistic! ad intervenire in difesa della 
sterlina e del dollaro. Noi non siamo, certo. del parere 
che sia conforme all'interesse generale, sia dell'Italia 
che di molti altri paesi sviluppati e sottosviluppati, 
uno sconvolgimento dell'attuale assetto rnonetario 
internazionale che consistesse puramente e semplice-
mente nell'aumento del prezzo dell'oro e quindi nella 
svalutazione del dollaro. Ma riaffermiamo che e as-
surdo chiedere ed imporre all'Italia e ad altri paesi 
duri sacrifici per consentire al governo americano di 
proseguire una politica imperialistica sempre piu ag-
gressiva e pericolosa. Questa politica e oggi caratte-
rizzata da due fatti molto precisi: la guerra del 
Vietnam e l'eccezionale aumento delle spese militari 
che questa ha comportato: i massicci investimenti 
americani in tutti i paesi del mondo cap i ta l i s t i c e il 
tentativo di imporre per questa via una nuova ege-
monia degli Stati Uniti. Occorre dunque avere chiaro 
che una solidarieta e una collaborazione internazionale 
volte alia difesa del dollaro significano un appoggio 
diretto a questa politica del governo di Washington, 
appoggio al quale, d'altronde. non corrisponde nep-
pure la garanzia che altri sconvolgimenti monetari e 
valutari. ben piu gravi di quelli derivanti dalla svalu
tazione della sterlina. potranno essere evitati. 

Attribuisca pure La voce repubklicana ad osser-
vazioni come questa la qualifica di filogolliste. II fatto 
e che il mondo non e e non puo essere solidale con 
gli interessi del dollaro. E soltanto quei governi che — 
come quello italiano — hanno scelto un indirizzo niente 
affatto illumtnato e di servilismo verso il governo 
americano sono dispnsti a sacrificare una quota in-
gente delle proprie risorse in difesa di un sistema 
rnonetario che e contrario agli interessi di gran parte 
del mondo. 

l _ j ON. COLOMBO, specie in occasione deH'assem-
blea del Fondo rnonetario internazionale svoltasi a 
Rio de Janeiro nel settembre scorso. ha voluto assu-
mersi il molo di grande mediatore nella risoluzione 
degli attuali problemi monetari internazionali. Si e 
parlato proprio per questo di un t Ponte Colombo ». 
che avrebbe dato nuovo prestigio al nostro paese. Ma 
i paesi sottosviluppati. quei paesi al cui progresso 
1'Italia e particolarmente interessata. respingono i 
risultati delle mediazioni di Colombo perche da es se 
non possono trarre nessun vantaggio. 

Ma a proposito della svalutazione della sterlina 
occorre fare un'altra osservazione. Secondo la stampa 
conservatrice. sia italiana che straniera, il governo 
laburista inglese sarebbe stato costretto ad una misura 
tanto grave per il fatto di avere voluto seguire una 
politica di ispirazione socialista o socialisteggiante. 
che avrebbe provocato la soppressione di certi stimoli 
alio sviluppo capitalistico e un livello dei consumi (pri-
vati e pubblici) superiore alle risorse del paese. La 
realta — come al solito — e profondamente diversa. 
Al centro della sua azione di governo. Harold Wilson 
ha posto la politica dei redd it i. la compressione dei 
salari. la disciplina e la subordinazione dei sindacati. 
II cosiddetto socialismo britannico ha preteso cosi duri 
sacrifici dai lavoratori e eontemporaneamente ha 
lasciato mano libera ai ceti privilegiati. agli specu
lator!. ai redditieri parassitari. I risultati di questa 
politica stanno ora dinanzi agli occhi di tutti. E la sva
lutazione della sterlina. lungi dal segnare I'avvio di 
una nuova politica. rappresenta un nuovo piu grave 
cedimento aeli interessi dell'alta finanza inglese. che 
pud continuare ad assolvere in qualche modo una sua 
funzione mondiaie soltanto se la sterlina continua ad 
essere , insieme al dollaro, una moneta di riserva del 
• istema rnonetario internazionale. Ma tutto questo con 
II socialismo non ha nulla a che fare. 

Eugenio Peggio 

Nostro servizio 
LONDRA. 20 

Marcato disagio dell'opinio-
ne pubblica, dimostrazioni osti
li della folia davanti alia re 
sidenza del Primo ministro, 
imbarazzo ufficiale e nervo 
sismo nolle file laburiste di 
fronte all'ulteriore caduta di 
popolarita: a due giorni dal 
taglio della sterlina la situa-
zione rimane incerta. II go
verno ha di nuovo cercato di 
spiegare come e perche sia 
giunto alia svalutazione e cosa 
si ripromette di ottenere da 
un provvedimento che per tre 
anni ha rifiutato di prendere 
in considerazione e che ha 
ora accettato solo in misura 
parziale. In tutto questo tern 
po — difendendo lo status quo 
finanziario internazionale fon-
dato sul dollaro e la sterlina 
come valuta di riserva — i 
dirigenti laburisti hanno sem
pre sostenuto che una ridu-
zione del valore della moneta 
britannica non avrebbe avu-
to alcuno scopo produttivo per 
il loro paese. Ora devono di-
mostrare il contrario. 

n cancelliere dello scacchie-
re Callaghan ha parlato oggi 
alia Camera ed ha trovato as-
sai difficile giustifleare il ro-
vesciamento delle proprie con-
vinzioni cos! come ieri Wil
son alia TV non era riuscito 

a nascondere 1'incoerenza del 
la propria politica fin dal 
primo giorno al potere. Quan 
do il premier 6 entrato que 
sto pomeriggio in un'aula dei 
Comuni gremita in ogni set 
tore, egli e stato facile preda 
della demagogia dei conser-
vatorj dai cui banchi si sono 

REAZIONI 
IN ITALIA 
E NEL MONDO: 

Autorizzata d a g I i 
USA la decisione 
inglese 

Cotossale crollo in 
borsa in Giappone 

Mosca: un risultato 
della politica d i d i -
visione dell'Europa 

Numerosi paesi sva 
lutano la loro mo
neta 

II PCI interroga il 
governo: quali im-
pegni ha assunto 
I'ltalia? 
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Abbattuti undici 
aerei sulla RDV 

HANOI — Ieri nel corso delle loro aggression! sul Nord Viet
nam gli americani hanno perdulo ben undici aerei, due dei 
quali distrutfi sul cielo di Hanoi. Le artiglierie costiere della 
RDV hanno colpito una nave da guerra USA penetrata nelle 
acque territorial! della RDV. Sugli altipiani di Dak To la 
battaglia infuria. Nella telefoto: un artigliere americano lancia 
un bossolo subito dopo un tiro del cannone contro le postazioni 
partigiane. (A pagina 11 il servizio di Hart Colin) 

levate vivaci proteste e il gri 
do insistente di « Fuori, fuo 
ri! > che ha soffocato Tap 
plauso di incoraggifimento di 
una parte del gruppo laburi 
sta. 

L'intervento di Callaghan e 
durato quindici minuli. II Can
celliere, nel ricapitolare la 
serie di provvedimenti restrit-
tivj che il governo si appre-
sta a vara re. ha sottolineato 
le < nuove opportunity » che 
la svalutazione offre alle e-
sportazioni inglesi sui merca-
ti esteri (le notizie odierne dal 
Giappone. ad esempio. con 
fermano l'entita del con'rac-
colpo di cui gin risente una 
delle economie « rivali > del
la Gran Bretagna). 

Questa e V* apertura » che il 
sistema inglese si d procura-
ta. Occasione preziosa. certo. 
ma momentanea. perche essa 
dipende in ultima analisi dalla 
capacita produttiva di base. 
dalla forza di penetrazione dei 
manufatti inglesi all'estero. I 
vantaggi — di cui si tratta di 
approfittare subito — sono pe-
ricolosamente condizionati da 
svantaggi reali come I'« ine-
vitabile aumento di certi prez-
zi > sui quali il governo do-
vra esercitare «una attenta 
vigilanza » e dai pericoli a cui 
si trovera esposta c la parte 
piu vulnerable della societa » 
che il governo promette di 
proteggere. 

Le speranze, per il future 
sono" basat» suj prpsupposto 
che si verifichi un boom del-. 
le esportazioni tale da colma-
re le passivita finanziarie e-
sistenti e da riassesiare il 
cronico disquilibrio della bi
lancia dei pagamenti. Quali 
sono le condizioni? Aumento 
della produttivita (cioe soprat-
tutto aumento della efficienza 
del capitate), continuata limi-
tazione della domanda sul 
mercato interno. rigido con-
trollo dei costi. in primo luo-
go di quelli della forza lavo-
ro. I] panorama alPinterno 
prevede quindi l'inasprimento 
della corrente fase restrizio-
nistica. il contenimento degli 
investimenti sociali. il rigido 
eontrollo degli aumenti di sa-
lario. Su quest'ultimo punto 
non si lasciano dubbi: se non 
sara possibile realizzarlo me-
diante la c collaborazione vo-
lontaria» dei sindacati. il 
blocco delle paghe verra 
reimposto per legge. 

Che risalta dunque da tutto 
questo? La continuata defla-
zione. la permanenza della 
disoccupazione. il rinnovato 
assalto contro il potere ope-
raio. da un lato. DaH'altro. la 
constatazione che 1'economia 
inglese. alimentata dai presti-
ti internazionali. rimane una 
economia c in pegno >. i cui 
risultati sono tenuti piu che 
mai sotto osservazione dai 
creditori estemi. 

Oggi. in tutto il paese. le 
banche e la Borsa sono rima-
ste chiuse: questo non ha im
pedito che voci allarmate 
continuassero a circolare ne-
gli ambienti affaristici della 
capitate, mentre d probabile 
che — malgrado il divieto uf
ficiale — piu di una contratta-
zione si sia svolta dietro le 
quinte. Cos!, in una atmosfe-
ra agitata che i conservato-
ri cercano di volgere a pro
prio frutto con una qualun-
quistica campagna di denigra-
zione. il governo laburista ha 
raggiunto il «momento della 
verita». c Ci siamo liberati 
della camieia di forza che 
ci immobilizzava da quindici 
anni >. ha detto ieri Wlson. 

E". se non altro. sorprenden-
te che per farlo ci siano vo-
luti « tre anni inutili >. 

L'attesa e costata penosi 
contorcimenti politici. un ter-
ribile logoramento economico. 
un grave danno ai livelli di 
vita popolari. II mutamento 
di indirizzo non e stato pre-
ordinato e razionale ma. nel 
precipitare della situazione. e 

Leo Vestri 
(Segue in ultima pagina) 

Attorno alle colonne della pace che da Milano e da Napoli convergono su Roma, conti-
nuano a rinnovarsl episodl di entusiasmo e di passlone politica. Ieri la marcia partita 
da Milano ha raggiunto Perugia, quella proveniente da Napoli si e fermala a Capua. 
Nella foto: I'incontro con la popolazione di Lusciano, in provincia di Caserta, che ha 
riservato ai marciatori un'accoglienza veramenle entusiasmante. 

(A pagina 2 i servizi) 

Una settimana di grandi lotte 

Napoli scende in sciopero 
per salari e occupazione 

Fermi giovedi anche due milioni di braccianti e 200 
mila confezioniste - Continua I'azione dei finanziari 
Lacune e limiti della politica meridionalista governativa 

Una letlera di Longo 

Oltre due milioni di brac
cianti, salariati fissi e colon! 
scenderanno in sciopero gio
vedi prossimo per la riforma 
e 1'adeguamento delle pension] 
e per un sistema di colloca-
mento che sancisca la parte-
cipazione diretta dei sindacati. 
Contemporaneamente si aster-
ranno dal lavoro le duecento-
mila confezioniste e tutti i 
lavoratori napoletani. 

Quella che si e aperta ieri, 

pertanto. e una settimana cal 
da per il mondo del lavoro 
italiano; tanto piu se si con 
sidera che i 40 mila finanziari 
sono tuttora in sciopero ad 
oltranza per le perequazioni. 
mentre la vertenza del pub 
blico impiego diventa ogni 
giorno piu acuta di fronte al 
fatto che una dopo l'altra. 
dai ferrovieri ai postelegra-
fonici. le categorie degli sta-
tali si vanno pronunciando 

Selvaggio bombardamenlo di un campo 

14 profughi uccisi 

dagli israeliani 
Fro le vittime vi sono tre bambini 
Nuovo progetto sovietico all'ONU 

NEW YORK. 20. 
Un nuo\o. gravissimo cnmine 

israeliano e stato denunciato 
oggi dalla Giordania al Consi. 
glio di sicurezza deli'ONU. Arti
glierie e carri armali dei sioni-
sti hanno cannoneggiato ner 
un'ora e un quarto il campo pro
fughi dell'OXU di AI Kara ma. 
sulla nva est del Giordano, a 
50 km da Amman. Secondo un 
primo bilancio. il fuoco ha pro
vocato la morte di quattordici 
perrone. tra cui tre bambini, e 
il ferimento di altre ventotto. 
Sono andate distrutte due mo-
schee. 

II delegafo giordano. Samir 
Rifai. ha rifento sul sanguino-
so episodio al Consiglio di sicu
rezza. nunito per proseguire la 
ricerca di una soluzione pacifica. 

Nella discmsione. d intervt--
nuto quindi il vice-ministro de
gli e5<en sovietico. Kuznetsow 
il quale ha presentato un numo 
progetto di risolunone. con lin-
tento di correggere le dcbolê -
ze di quello britannico. II pia
no sovietico pone anch'esso al 
primo posto il ritiro dele trup-
pe israeliane e prevede il rispet-
to del diritto di tutti gli Stati 
alia sovramta e indipendenza. 
ma riaflerma altresi la neeessita 
di una soluzione della questione 
palestineie secondo la Carta 
deli'ONU e sulla base del!e pre
cedent i deliberazioni di quest'ul-
tima. 

L'israeliano Eban ha respin-
to il progetto sovietico. 

MILANO: solidarieta con gli studenti della « Cattolica » 

MIGLIAIA DI UNIVERSITARI IN CPRM) 
Teaa notte all'addiaccio per «picchettare » TAteneo - Mille tesserini resffituiti in segno di protesta 

MILANO. 20 
Tremila studenti umversitan 

sono sfilati oggi per le vie di 
Milano, per protestare contro le 
misure repressive adottate dalie 
autonta accadcmiche deU'Uni-
versita cattolica del Saero Cuo 
re. II corteo e partito dalla 
« Cattolica > verso le cinque del 
pomeriggio e vi ha fatto ritorno 
dopo alcune ore. 

Scortato da carabinieri e poti* 
ziotti. il corteo e passato da Piaz
za del Duomo. 

Sempre nel pomeriggio. gU 
studenti hanno chiesto al retto-
re, prof. Franceschini, di rice-

vere il comitato di agiLazione 
in quahta di esecutivo dell'as-
semblea degli studenti occupant^ 
con il mandato di espnmere a 
titolo ufflciaie le posizjont degli 
studenti e di conoscere quelle 
delle autonta accademtche Que
sto perche gli studenti. pur al 
corrente deile misure repressive 
adottate per averlc conosciute 
attraverso la stampa, non ne 
sono itati informati direttamen-
te. n rettore pero non ha con-
ce&so il colloqirio, dichiarando 
di non poterlo fare finehd gli 
organi dell'Universiti che do-
vranno riunirsi in questi giorni 

non avranno assunto decision] de. 
finitive. 

Stanocte, non meno di cento 
studenti sono nmasti a picchet-
tare la loro universita. 

E cosi e trascorsa la terra 
notte all'addiaccio. Dalla notte 
fra venerdi e sabato. quando. 
dopo 1'occupazione deU'ateneo 
da parte degli studenti. il ret
tore. prof. Ezk> Franceschini. 
chiese l'intervento della polizia 
per sloggiare gli imiversitari 
dalle aule. lo spettacolo rimane 
aostanzialmente inunutato: sul
la piazza centinaia e centinala 

di studenti. Di fronte ai cancelli 
chiusi della < Cattolica > cara 
binien e poliziotU; dentro. le 
autonta accademiche a discu-
tere sul da farsi. 

Stamattina. nel corso dell'as-
semblea all'aoerto, alcune ra-
gazze giravano coi cestini per 
raccogliere i tessenni degli stu
dent! per poi consegnarli alJe 
autonta accademiche, Ne hanno 
gia raccolti quasi mille. 

n signJficato di questa straor-
dinaria raccolta e chiaro: e una 
risposta fermissima al provve
dimento (ora sospeso, ma non 

in via definiUva) di espulsione 
per roccupazione deU'Univer-
sita Gli studenti rispondono cne 
se vi derono essere dei respon 
sabih, allora tutti loro lo sono. 
tutti devono seguire la stessa 
sorte. Attestaziom di solidarieta. 
intanto. giungono da ogni par
te. Oggi a recare la loro appas-
sionata adesione aDa lotta sono 
fionti gli studenti dell'Univer-
siti statale. Anche TUNURI. con 
una moa'one del consiglio nazio-
nale ha espresso la propria so
lidarieta con f li studenti in lotta. 

contro i progetti elaborati dal 
governo per il nassetto delle 
retribuziom e delle carriere e 
per la rirorma della Pubblica 
amministrazione. 

Al centro della lotta, che 
sta orniai assumendo dimen 
sioni eccezionali, stanno ri 
vendicazioni di fondo come 
quelle dei braccianti, che si 
battono da oltre quattro anni 
per ottenere la parita previ-
denziale con gli operai. e ay 
me quelle delle confezioniste 
che operano in un settore in 
dustriale fra i piu prosperi e 
sono costrette a subire salari 
miserevoh. Ma la giornata del 
23 novembre acquista un si 
gniticato assai rilevante. non 
solo perche porta alia ribalta 
piaghe antiche e purulente 
come la condizione dei lavo 
ratori agricoli e come lo sfrut-
tamento sul quale si basa 
1'incessante aumento del pro-
fitto capitalistico, ma anche 
perche pone di fronte al Paese 
una delle piu acute questioni 
di fondo della societa nazio 
nale. 

Lo seiopero generale di Na
poli contro i ritmi sempre piu 
intensi della fatica. contro il 
prolungamento continuo degli 
orari di lavoro. contro i bassi 
salari e per I" occupazione. 
pone, infatti. drammaticamen 
te in evidenza i gravi limiti 
e le contraddizioni di una po
litica meridionalistica che di 
fatto ha finora considerate il 
Mezzogiorno come terra da 
€ conquistare > e le sue popo-
lazioni come gente da sfrut-
tare. 

Lo sciopero napoletano, uni-
tario come quelli dei brac
cianti e dei lavoratori delle 
confezioni. mentre denunoera 
con la forza e con I'ampiezza 
di una manifestazione operaia 
senza precedenti situazioni e 
condizioni insopportabili, spe-
cialmente nel momento in cui 
il secondo « miracolo economi
co » naviga col vento in poppa. 
stara a significare — di fronte 
al governo. al Parlamento e 
aU'opinione pubblica naziona . 
le — che i problemi della 
societa meridionaJe sono an-
cora ben lungi daH'essere ri-
solti anche in una grande 
citta come la Capitale del 
Mezzogiorno che pure figura 
fra le zone meno arretrate 
del Sud. Sta di fatto. in so-
stanza. che con i «poli > e 
gli « incentivj % si possono for 
se tamponare determinate fal-
le. o magari aileviare le si
tuazioni piu gravi, ma non 
certo risolvere la c questione 
meridionaJe». I c casi» di 
Napoli. dove I'installazione di 
alcune fabbriche se ha dato 
lavoro a qualche migliaio di 
operai ha pero creato nuovi 
problemi umani e sociali. co 
stituiseono la riprova del falli-
mento di una linea che va 
profondamente modiflcata, di 
una politica fondata sullo 
sfruttamento che deve essere 
rsvesciata. 

sir se 

II compagno 

Amendola 

compie 

60 anni 
Oggi il nostro compagno 

Giorgio Amendola, della Di-
rczione del PCI, compie ses-
sant'anni. hi questa occasio
ne il compagno Luigi Longo, 
segretario generale del PCI, 
gli ha inviato, a nome del 
CC e di tutto il Partito il 
messaggio augurale che qui 
riportiamo. 

Caro Amendola, 
nel giorno in cui varchi la 

soglia dei sessant'anni, ilesi-
dero ti giunga 1'augurio af-
fcttuoso e fraterno del Co
mitato centrale e di tutto il 
Partito, che riconosce in te 
uno dei suoi dirigenti piu au-
torevoli e di maggior presti
gio. A questo augurio si uni-
sce il mio, particolarmente 
caloroso per la vecchia ami-
cizia che ha segnato la lunga 
strada che abbiamo percorso 
insieme: dalla Francia alle 
Brigate Garibaldi, sino al la
voro di questi vent'anni per 
costruire un Partito sempre 
piu forte e sempre piu capa-
ce di incidere su tutta la 
realta nazionale, aperto alia 
comprensione di tutti i feno-
meni nuovi, profondamente 
unitario nella sua concezio 
ne e nella sua lotta, difenso-
re tntransigente degli inte
ressi della classe operaia c 
delle grandi masse popolari. 
continuatore fedele dello 
spirito di lotta e di sacrificio 
dimostrato da tanti militanti 
e dirigenti del nostro Parti
to durante la dittatura fasci-
sta e nella Resistenza contro 
l'occupante nazista. 

Non e certo mia intenzio-
ne, ora, tracciare qui una 
tua biografia. Ma sento viva 
la neeessita di ricordare 
quel che ha significato, per 
tutti noi, I'ingresso nel Par
tito — negli anni piu duri 
della dittatura fascista — 
del figlio di Giovanni Amen
dola e di un esponente della 
gioventu intellettuale antifa-
scista, quale frutto di una 
scelfa meditata che non 
si Iimitava a vedere nei co-
munisti la forza piii coercn-
te nella lotta contro il fa-
scismo ma guardava piu 
avanti, al rinnovamento de-
mocratico e socialista della 
societa italiana. Da allora 
tutte le battaglie del Partito 
per libcrare I'ltalia dall'op-
pressione fascista e aprirle 
la strada della democrazla 
e del progresso economico e 
sociale hanno avuto in te 
uno dei protagonist! piu en-
tusiasti, e la politica unita-
ria uno dei piu convinti e 
appassionati sostenitori. Non 
penso soltanto al patfo di 
Lione del marzo 1943 con il 
Partito socialista e il movi-
mento Giustizia e Liberta, 
che porta la tua firma: pen-
so a tutta l'esperienza e la 
lotta meridionalista. lungo 
un Alone che, da Salvemini 
sino a Dorso, ha in Gram-
sci e nel nostro Partito 11 
suo punto piu alto e attuale; 
e penso al contributo sempre 
originale, di urto, come • 

| (Segue in ultima pagina) 
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Torna il 
«caso Benedetti» 
CONFESSIAMO di non aver 

compreso bene tutte le re
gion! che hanno spinto La Mal-
fa a provocare un rilancio del 
« caso Benedetti » in edizione 
fiorentina. Meglio per tutti, rne-
glio soprattutto per lo stesso 
scrittore lucchese, che qualche 
mcse fa Jdentifico l'avanzata del 
mezzi cingolati del generate Da-
yan con una vittoria della cultu-
ra, se il nome dell'uomo che di-
resse per lunghi annl I'Espres-
so avesse potuto restare nel-
1'ombra, lontano da imprudentl 
tentativi di campagna pubblid-
taria. La Malfa si scandalizza 
perche, quando qualcuno ha 
proposto Benedetti come orato-
re ufficiale nella manifestazione 
indetta dal Comunale in ono-
re di Teodorakis, i giovani co-
munisti e democristiani di Fi-
renze hanno detto con franchez-
za che la scelta non era giusta 
e che, in sostanza, essi non si 
tentivano rappresentati, nella 
loro protesta contro il fascismo 
greco, da chi aveva voluto cr-
gersi a idcologo del razzismo 
antiarabo. Non era forse que-
sto un loro dovere di chiarezza 
e di cocrenza? E' allora il si-
lenzio del quieto viverc che si 
deve predicare ai giovani? 

AI segretario del PR I tutto 
questo sembra non interessi. 
Kgli bada solo a ripetere che 
Arrieo Benedetti e un <rsince-
ro democralico», come se una 
tale patente potesse bastare a 
copriie tutto. La realta e che, 
al di la del significato e del ri-
cordo di certe battaglie passa-
te, atti come quello compiuto 
dal Benedetti con l'articolo che 
gli e costato pcrfino la rottura 
col gnip{>o dell'Espresso, si pa-
gano. E sarebbe verarnente gra
ve se, nell'Italia 1%7, non fos
se cosl. 

Noi siamo anchc disposti a 
conif)rcndere l'attuale ainarez-
za di Benedetti. 

Ma la politica non e il regno 
del risen!imento. E percio, an
chc quando lo scritiore lucche
se — parlando domenica al con
gresso regionale del PR I — re
plica ai giovani fiorentini af-
fcrmando che il loro atteggia-
mento c il prodotto di compo-
nenti che risiedono in «un ri-
torno all'antisemitismo» e in 
«un gusto per stati d'animo 
morbost», non fa altro che con-
fcrmare la validita delle ragio-
ni che hanno raosso la loro ini-
ziativa. MegHo che il suo di-
scorso (se e questo che pensa 
e che vuol dire) lo abbia pro 
nunciato davanti a una assem-
blea di partito, che di fronte 
alia platea del Comunale. Del 
res to, non e per caso che la 
causa di Benedetti sia stata spo-
sata proprio dalla Nazione, del-
la quale si pud dire tutto, ma 
non che non sia stata coerenie 
ncllc sue scclte: dall'aggressio-
nc israeliana, aU'awcnto fasci-
sta in Grecia, alia escalation 
amcricana nel Vietnam. 

Candiano Falaschi 

Prepolenza DC 
a Pesaro 

LA DC e il PSU, pur di 
far rimanere in piedi la 

Giunta di centrosinistra, che 
« governa » da due anni senza 
maggioranza la Provincia di Pe
saro, ricorrono sistematicamen-
te — con la protezione del mi-
nistro Taviani e del prcfetto — 
• ogni sorta di soperchieria e 
prenotenza. 

Le elezioni del 1965 segna-
rono nel pesarese una pesante 
sconfitta dei partiti del centro
sinistra, che perdettcro la mag
gioranza consiliare. Ma nono-
stante la chiara volonta politica 
deH'elettorato (i partiti della 
sinistra dctenevano giJ prima 
dell'unificazione socialista la 
maggioranza nel Consiglio pro
vinciate) 1'allora PSI si pieco 
alle prcssioni della DC e del 
PSDI e formo una Giunta mi-
noritaria che, dopo avere vi-
vacchiato all'inscgna del sotto-
governo, si dimise di fronte al-
I'lmpossibilita di approvare il 
bilancio preventivo del '66 e 
per i contrast! intcrni che la di-
laniavano. Qui l'invio — auspi
ce il ministro degli Intcrni — 
del primo commissario prefetti-
xio ad actum per l'approvazione 
del bilancio. 

Subito dopo la Giunta di 
centrosinistra si revoca disinvol-
tamente le dimissioni e tira a 
campare per un altro anno. Due 
tettimane orsono dopo che la 
Giunta era stata battuta sul bi
lancio 1967, la DC evita di ri-
cotrere alle false dimissioni e, 
con I'ausilio dei socialdemocra-
rici piu oltranzisti, trascina il 
PSU ad accertare una ripeti-
zione — peraltro aggravata — 
della nomina di un commissario 
prefettizio il quale, nel giro di 
pochc ore, approva il bilancio 
respinto dal Consiglio provin-
ciale. 

Una cosa sola resta da fare al
ia Giunta di centrosinistra: an-
darsenc; acongrcre la richicsta 
del nostro partito di ricorrere 
al corpo elettorale, per porre 
fine a una siruazione che tnor-
tifica e svilisce gli istiruti elet 
tivi. H PSU sara capace di 
tcrollarsi di dosso il ricatto del
la DC? 

Noi d auguriamo un sia pur 
tardive atto di resipiscenza del 
PSU e, sicun come siamo c'.c 
le nostre posizioni sono larga-
mente sostenute dall'opinione 
pubblica, intensificheremo la 
nostra opera di chiarimento an
chc tra i lavoratori della DC e 
del PSU. E farcmo si che le 
popoUutoni del pesarese sappia-
no risn^'vlcre con forti azioni 
di massa.' 

Ghiseppe Angelini 

Scandalo nello scandalo 

Impedito ad Agrigento 
il congresso della DC 

Brogli, falsificazioni d i tessere, violent! contrasti intestini sono 

all'origrne d i questo ennesimo episodio d i malcostume politico 

Moro a Bari: 
un nuovo rifiuto 

agli 
ex-combattenti 

per la pensione 
BARI. 20. 

II presldenle del Consiglio, 
Moro, oggj a Barl per par-
teclpare al congresso del 
"naslro azzurro", ha detto 
ancora una volla un secco 
m o i agll ex combaltenll. 

II dlscorso tenulo al con-
gresslstl e Intessuto dl 
espresslonl palrlotlarde, e 
ad un certo punto arrlvato 
alia rlchlesta, da annl r l -
proposta e mal accolta da 
questo come da al lr i gover-
nl tutti a dlrezlone dc, per 
la pensione agll ex combat-
tenl l . La rlsposta dl Moro e 
stata, ancora, dl un dlnle-
go senza equlvocl. Moro, In-
fa t l l , ha affermato che alle 
attese degli ex combattentl 
II governo guards c con na-
turale comprenslone e slm-
patia », ma c con la sola re-
mo ra costitulta dalla neces
sity dl vedere, nel loro ln-
sleme, gli Impegni dello Sta-
to nell'lnlento dl consolida-
re le basl della vita econo-
mica e finanziaria del Paese 
e metterla al riparo da ognl 
avventura ». 

Con II che, Moro si e r l -
chiamato alle llnce di restrl-
zione indicate da Colombo 
I'altra sera alia televlsione, 
le quail, mentre presupport-
gono aitrtl consistentl agli 
Industrial! (come ai petro-
l ler l , con II recente decreto), 
hanno per base i l rifiuto al-
I'accettazlone di ogni riven-
dlcazlone del lavoratori, Ivl 
compresi gli ex combattentl. 

II congresso nazionale del
la DC si fara da giovedl a 
domenica a Milano, ma sen
za i delegati di Agrigento. 
La ragione e che il congres
so provinciale di Agrigento 
che avrebbe dovuto tenersi 
domenica scorsa contempo-
raneamente alle assemblee 
di Aosta, Bolzano e Forll 
non e'e stato. Questo episo
dio che cade in extremis nel
la gia accidentata situazione 
interna della DC alia vigilia 
delFappuntamento milanese 
ha due spiegazioni, una piu 
scandalosa deiraltra. Secon-
do una prima versione gli 
esponenti locali della mag
gioranza, dorotei e fanfania-
ni, si sono accapigliati a tal 
punto intorno alia scelta 
dei candidati di lista che a 
conti fatti la sinistra, ap-
profittando della spaccatura, 
avrebbe potuto vincere il 
congresso. Di qui la demo-
craticissima decisione di non 
fame niente. Ma e'e anche 
una interpretazione ufficiosa 
che precisa il senso della 
notizia riportata dalla agen-
zia ANSA: «II congresso pro
vinciate non si e tenuto per 
motivi organizzativi e teeni-
ci ». Che motivi? A giudizio 
di alcune fonti vicine alia 
segreteria politica si tratte-
rebbe di questo: subito dopo 
il disastro del luglio 1966 
che come e noto guasto la 
reputazione ad alcuni dei 
piu bei nomi della DC locale 
da piazza Sturzo fu mandato 
un commissario a reggere la 
federazione. Questi scoprl 
tutta una serie di brogli, a 
cominciare dalla falsificazio-
ne del numero degli iscritti. 
Quest'anno al momento di 
convocare il congresso ci si 
e accorti che la campagna 
di tesseramento non era an

i l dibattito alia Camera 

Consiglio mogistrotura: 
lo maggioranza e divisa 
La DC vuol mantenere il testo che con la destra, 
con un colpo di mano, modified in commissione 

Ieri alia Camera e iniziata 
la discussione del disegno di 
legge governativo per la rl-
forma delle norme di elczione 
dei membri del Consiglio su-
periore della magistratura. Su 
questa legge si ebbe in Com
missione una clamorosa spac
catura della maggioranza: I 
sociaiisti unificati votarono 
con le sinistre, la DC invece 
con i fascist!; in seguito a 
questa votazione, che annulla-
va ogni intento riformatore 
della legge, il socialista Mar-
tuscclli si dimise da relatore 
e al suo posto fu incaricato il 
democristiano Mannironi. 

Delle riforme di cui ha bi-
sogno. per un corretto e demo
cratico funzionamento. l'am-
ministrazione della giustizia. 
quella che riguarda il Consi
glio superiore della magistra
tura e fra le piu urgenti. Prn-
poste di legge tendenti a mo-
dificare o ad annullare i me-
todi corporativi con cui vengo-
no eletti ora i membri di 
quel consiglio. furono presen-
tate da diversi gruppi. oltre 
tre anni fa; il governo, nel 
marzo di quest'anno. si e de-
ciso a redigere un suo proget-
to in cui. in qualche modo. 
si & tenuto conto delle varie 
proposte di legge. 

In base all'attuale sistema 
elettorale. il Consiglio supe
riore della magistratura — 
che decide sulle promozioni e 
sulle attribuzioni d'ufficio dei 
magistrati e sui prov\-edirnen-
ti disciplinari a carico dei ma
gistrati — e formato da tre 
membri che vi fanno parte 
di diritto (Capo dello Stato. 
Presidente e Procuratore ge
nerate della Corte di Cassa-
zione). da 7 eletti dal parla-
mento a Camere riunite. 6 dai 
giudicj di Cassazione. 4 dai 
giudici di Corte d'Appello e 
4 dai giudici dei tribunali. 
Vi e doe una situazione che 
e stata definita da « stati ge
neral! ». per cui ogni catego-
ria di magistrati elegge i pro-
pri rapprcsentanti. In questo 
modo i 500 giudici di Cassa-

Trentino-Alto Adige 

Eletto 
il presidente 
dello Giunta 

regionale 
BOLZANO. 20. 

Giorgio Grigolli e stato elet
to stamane presidente Olla 
Giunta regionale Trentino-Alto 
Adige. con 28 votl favorevoli 
della DC e del PSI-PSD1 unifi
cati, « 15 schede bianchc. 

zione e i 6300 giudici d'ap-
pello dei tribunali dispongono 
dello stesso numero di rapprc
sentanti. otto. 

I comunisti chiesero. con la 
loro proposta di legge. che 
ali'elczione prendesse parte lo 
intero corpo elettorale dei ma
gistrati; il disegno di legge 
governativo disponeva invece 
che le « rappresentanze di ca-
tegoria » fossero limitate a 4 
per la Corte di Cassazione, 3 
per la Corte d'Appello e 3 
per i giudici dei tribunali; 
mentre gli altri 2 per la Cas
sazione e uno ciascuno per 
l'AppelIo e i tribunali venisse-
ro eletti da tutti i magistrati. 

Questa riforma. per quanto 
limitatissima rispetto alle rea-
li csigenze dell'amministrazio-
ne della giustizia. fu ritenuta 
eccessiva dai dc e dai fascisti 
rhe votarono in Commissio
ne. prevalendo. I'emendamen-
to Breeanze che restaur a i cri-
tf-ri attuali di elezione. L'al-
leanza non e casuale: la DC 
ha forti legami con la Corte 
di Cassazione della quale e 
presidente Tavolaro che prese 
parte, come e noto. alle < ce-
lebrazinni » in onore del giu-
rista fascista Rocco. Ora il 
prowedimento e giunto in au
la dove il governo dovra ten-
tare di ricomporre la maggio
ranza di centrosinistra. Da 
parte della maggioranza dc e 
delle destre sembra vi sia il 
tentativo di mandare avanti 
per parecchio il dibattito in 
modo da ritardare il piu pos-
sibile l"approvazione definiti-
va della legge che deve essere 
esaminata anche dal Senato. 
Si otterrebbe cos! di rinnovare 
il Consiglio supremo della ma
gistratura (le elezioni si 
avranno in gennaio) secondo i 
criteri attuali. I sociaiisti uni
ficati, stando alia relazione 
Martuscelli. intendono al con-
trarlo sostenere la legge nel 
testo governativo. 

I comunisti si impegneranno 
perche almeno questa legge 
venga subito approvata; que
sta e anche I'opinione della 
Associazione dei magistrati. 
che in un primo tempo si di-
chiard d'accordo con la pro
posta del PCI di allargare le 
elezioni a tutti i magistrati 
e poi. di fronte al rischio che 
si mantenga l'attuale stato di 
cose ha sollccitato il varo del 
prowedimento governativo. 

Al termine della seduta il 
compagno Miceli. vicepresi-
dente del gruppo comunista. ha 
solkcitato la risposta del go
verno alTinterpellanza, di cui 
e primo firmatario il compa
gno Amendola sul Mezzo-
giorno. 

ff. cfa. 

cora terminata. Sicche il con
gresso dovendosi basare sul 
registrl fasulli dei vecchi 
c iscritti » avrebbe espresso 
voti altrettanto fasulli. Dun-
que niente congresso. Aspet-
tiamo ora da parte dc una 
delucidazione definitiva del-
l'episodio, di questo scanda
lo nello scandalo che rimon-
ta a uno dei piu vergognosi 
casi di corruzione e di mal-
governo registrati nell'Italia 
del regime dc. Quale delle 
due versioni vale? O valgo-
no ambedue? Risparmiamo-
ci qualsiasi commento, tran-
ne uno: 6 questo partito, 
questa sgangherata federa
zione dove trovano posto 
saccheggiatori, speculatori e 
persino fabbricanti di tesse
re false che ogni giorno mon-
ta in cattedra e pretende di 
fare ai comunisti lezione di 
« democrazia interna »... 

Tra i risultati delle tre as
semblee di domenica che 
chiudono definitivamente la 
fase precongressuale e signi-
ficativo quello di Forll. Ha 
vinto la sinistra della mozio-
ne Zaccagnini col 53,6 per 
cento, tredici punti in piu 
della lista di maggioranza 
sulla quale per6 si sono ri-
versati per questioni locali 
anche una parte di voti che 
in base all'andamento del di
battito si qualificano di sini
stra. In generale — calcola 
l'agenzia Radar — un quarto 
dei democratici cristiani han
no votato a sinistra, ponendo 
una seria ipoteca sulle scelte 
politiche che scaturiranno 
dal congresso nazionale. La 
Radar parla di « una grande 
avanzata > delle minoranze: 
in 11 comitati provinciali le 
sinistre hanno superato la 
maggioranza assoluta dei vo
ti; in altre quattro provin-
cie le sinistre hanno raccol-
to dal 40 al 50 per cento e 
in dieci fra il 30 e il 35 per 
cento. In trentuno provincie 
le sinistre sono la maggio
ranza, assoluta o relativa, 
della DC. 

Taviani, intanto, ha riu-
nito un centinaio dei suoi 
amici sabato scorso a Grot-
taferrata. L'ex presidente del 
governo regionale siciliano 
D'Angelo e stato messo a 
capo di una commissione che 
prepara la mozione c tavia-
nea > al congresso. E* gia 
pronta la lista dei candidati: 
10 parlamentari tra i quali 
Gaspari, Cossiga e Sarti, ri-
spettivamente sottosegretari 
agli Interni, Difesa e Spet-
tacolo e Ton. Marchiani; tra 
gli uomini c di partito > la 
< rosa » dei « tavianei > com-
prende lo stesso D'Angelo, 
Crescenzi, Tabacchi e altri 
sette esponenti locali. 

Le ACLI guardano con in-
teresse al congresso — ha 
dichiarato il presidente La
bor — ma ricordano che nei 
rapporti con la DC e'e stata 
«una netta evoluzione nel 
tempo >, per cui le ACLI si 
presentano come « una real
ta autonoma e distinta » che 
vuole < un dialogo franco e 
rispettoso, aperto alle con-
vergenze ma anche alle re-
sponsabili divergenze talo-
ra possibili tra due forze 
autonome >. La piattaforma 
aclista — dice Labor — non 
puo « non risentire dei pro-
blemi approfonditi a Vallom-
brosa oltre a determinare 
delle linee per il comporta-
mento elettorale ». 

Sulla scia dell'Osserratore 
Romano e dopo la presa di 
posizione dei Comitati ci\ici 
anche il prof. Vittorio Ba-
chelet presidente dell'Azione 
cattolica si infiamma contro 
il voto della commissione 
Giustizia della Camera che 
ha approvato il principio del 
divorzio. Bachelet pretende 
di parlare a nome di tutti i 
cattolici italiani (non si ve-
de con quale rispetto per la 
loro autonomia politica) ed 
esprime < vivo rammarico > 
per quel voto. Nella sua vi-
sione del mondo, infatti, il 
divorzio e solo « male >. 

ro. r. 

A Sesto Fiorentino 

Yenerdi 
la Conferenzo 

agrario 
nazionale del PCI 

L« conftrcnta agraria na-
xlonalt dal PCI si apre va-
nerdi alle or* 17 nal cinema 
Centrale di Sasto Florantlno. 
La relazione introdwttiva sa
ra ivelta dall'on. Garardo 
CMaromanta, dalla Oirasia-
na dal Partita. Nalla d w se
duta prevista par sabato 2S 
si svalgara II dibattito a nalla 
mattinata dl domanlca 2» 
nal clnama Apollo di Flranza 
farra an dlscorso concloslvo 
dalla confaraiua II compa 
0no Longo, sagrofarlo gana-
rala dal PCI. 

DairUmbria e dalla Campania convergono su Roma le colonne della pace 

Perugia accoglie il corteo 
con en tusiasmo e passione 

La citta umbra ha rinnoyato il suo impegno di 6 anni or sono quando dalle sue porte use! la prima marcia della pace • La co-
lonna dal sud h entrata ieri nella provincia di Caserta - Coriandoli e petali di fiori gettati dalle finestre di Lusciano in festa 

3 >. 
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Una grande, appassionata, 
commossa manifestazione di so-
lldarlela e di affetto col glorioso 
popolo vielnamila, atlorno a tre 
suoi rappresentanti g lunt l ieri 
a Milano, ha avufo per tealro 
la Camera del lavoro. II salone 
era gremitlssimo, flno all'lnvero-
slmile. dl sindacallstl, attivlstl, 
operal, lavoralorl, student!, cit-
tadlnl che hanno accolto I viet-
namiti con un lunghlsslmo appas
sionato applauso. Sul palco vl 
erano II compagno on. Mosca, 
segrelario generale della CGIL, 
Bonacclnl e Baccallnl, segretarl 

della CdL, Breschl, segrelario 
provinciale della FIOM, e altr i 
dirlgenti slndacali. In sala nu-
merosi dirlgenti delle federa 
zlonl del PCI, del PSU e del 
PSIUP. II compagno Bonacclnl 
ha portato i l saluto del lavora
tori mllanesi. Dodo la manife
stazione alia CCdL, la delegazlo-
ne vletnamita e stata ricevuta 
dalle ACLI mllanesi, che hanno 
offerto una slmpatica cena nel 
locali della propria sede in via 
della Slgnora. Al termine, vi e 
stato uno scambio di regal!: le 
ACLI hanno offerto una meda-

glia d'oro con I'efflge di Papa 
Giovanni al compagnl vletnamlti, 
che hanno contraccambiato con 
un anello e un peltine rlcavati 
dal relitto di uno dei tanti aerel 
americanl abbattuti. Durante lo 
scambio del salutl, I dirlgenti 
delle ACLI che hanno preso la 
parola hanno espresso slmpatia 
e solldarleta per II movlmenlo 
dl liberazione vletnamita a per 
la lotta per I'lndlpendenza e la 
pace. Nguyen Dup Thuyet ha 
risposto esaltando la presenza 
dei cattolici nella lotta antimpe-
rialista 

Convegno a Livorno sulla proposta del CNEL 

Delegazione operaia a Roma 
per la legge sull'orario 

Dai nostro inviato 
ROSIGNANO. 20. 

Nella sola provincia di Li
vorno, durante il 1966, si sono 
avuti 12 mila 712 infortuni sul 
lavoro rispetto agli 8.542 del 
'59; i casi di silicosi nel pri
mo semestre di quest'anno 
sono stati 187 rispetto ai 274 
di tutto U '66, mentre i casi 
di malattie professional! so
no passati dai 263 del '64 ai 
459 dello scorso anno. 

E' da queste cifre racca-
priccianti che bisogna partire 
per comprendere il valore 
dell'incontro fra le Commis-
sioni interne delle maggiori 
aziende della provincia di Li
vorno (minatori dell'Isola 
d'Elba. Solvay di Rosignano. 
Italsider, Magona d'ltalia e 
COMEM di Piombino: Sta-
nic. Orlando e Pirelli di Li
vorno ed Enti locali). orga-
nizzato dalla CI della Solvay. 
a Rosignano. per discutere 
sul disegno di legge del CNEL 
riguardante la riduzione del-
1'orario di lavoro e I'aumento 
dei riposi settimanali ed an
nual!, e per chiederne la di-
scussione parlamentare pri
ma della fine della legisla-
tura. 

La diminuzione dell'orario 
di lavoro — come 6 stato sot-
tolineato dal dibattito. aper
to dal segretario della CI 
della Solvay, Lupichini — e 
una esigenza che oggi si po
ne non soltanto per impedire 
che il c prestatore d'opera » 
venga < depredato > della sua 
forza lavoro. roa anche per 
garantire la sua integrita fi-
sica e psichica sempre piu 
minacciata. e per esprimere 
appieno la sua personality, 
attraverso 1'utilizzazione del 
tempo libero, in una diroen-
sione nuova che investa gli 
aspetti sociali. culturali. spor-
tivi e non soltanto riereati-
vi. Un problema — come ha 
rilevato il segretario della 
CdL di Livorno. Aldo Arzil-
li — che si collega alia con-
dizione operaia. dentro e fuo-
rj la fabbrica, alio sfnitta-
mento. che si realizza me-
diante l'introduzione di nuo-
ve tecniche o rammoderna-
mento di quelle esistenti, 1'in-
cremento dei ritmi di lavoro. 
la riduzione degli organici, il 
taglio dei tempi, la pluralita 
delle mansioni con I'aumento 
della gamma delle malattie 
professional!. 

e E' necessario — si e af
fermato nella relazione — uti-
lizzare tutti gli strumenti di-
sponibili per reagire alle mi-
sure che il padronato intro
duce nella tecnica e nella or-
ganizzazjone della produzio-

ne, per contestare il concet
to di efficienza aziendale e 
di produttivita che impone 
ritmi crescenti ed una sem
pre maggiore intensita del 
lavoro. per rivendicare una 
diminuzione degli orari. sen
za decurtazione di salario >, 

Da tempo i sindacat] hanno 
posto fra le richieste quella 
della riduzione dell'orario di 
lavoro. ed in questa direzione 
sono stati conseguiti anche 
dei successi (alcune catego-
rie hanno addirittura supe
rato il ctettos delle 45 ore 
posto dal CNEL); nonostante 
questo, perd — come hanno 
affermato Bonaccossi e Pe-
trocchi — il problema rima-
ne ancora aperto per la mag-
gior parte delle categorie e 
dei lavoratori italiani. 

Da qui il valore del dise
gno di legge del CNEL il 
quale — seppure suscettibile 
di integrazioni migliorative — 
pone l'esigenza di una revi-
sione dell'attuale legislazione 
in materia ormai superata. 

n dibattito non si e tanto 
posto il problema di entrare 
nel merito del disegno di leg
ge quanto di affermare l'esi
genza di popolarizzare al 
massimo fra i lavoratori il 
documento del CNEL, per 
creare — come hanno soste-
nuto Petrocchi e Casdone — 
le condizioni di un movimen-
to che imponga la discussio-
ne parlamentare prima della 
fine della Iegislatura. 

Si tratta — come ha riba-
dito Arzilli — di impegnare 
il movimento sindacale per 
avere un dibattito ed una 
pressione nelle fabbriche che 
colleghi la diminuzione del
l'orario di lavoro alio stesso 
problema deirincremento del
la occupazione, stabilendo co-
si un rapporto con gli stessi 
< lineamenti per lo sviluppo 
economico e sociale della To-
scana » elaborati dal CRPE. 

D convegno si e concluso 
con 1'approvazione unanime 
di due ordini de] giorno — 
uno di solidarieta con i lavo
ratori finanziari in sciopero 
e l'altro che chiede una im-
mediata discussione parla
mentare del disegno legge del 
CNEL — e con la decisione 
d'inviare una delegazione a 
Roma per premere sui grup
pi parlamentari e di costitui-
re una commissione che esa-
mini le proposte del CNEL 
alia luce della realta delle 
fabbriche. formulando richie
ste ed emendamenti da sot-
toporre successivamente alle 
organizzaziooi sindacali na-
zionali. 

R«nzo Cauigoli 

Sospeso 

lo sciopero 

dei telefoni 

di Stato 

Lo sciopero dei telefonici di 
Stato e stato revocato. La de
cisione e stata presa ieri dai 
sindacati telefonici CGIL. CISL 
e UIL, dopo una riunione tra 
il ministro del Bilancio Pierac-
ciru'. presente il ministro delle 
PTT. e i rappresentanti delle 
Confederazioni. 

II governo innanzitutto ha 
dato assicurazione ai sindacati 
che saranno consultati sui pro-
grammi di siiluppo della tele-
fonia italiana e $ull'attuazk>ne 
dei punti concordat! durante la 
riunione. 

I punti principal! concordat 
rlguardano: garanzia del man-
tenimento del volume attuale 
del trafflco nazionale e interna-
zionale dei telefoni di Stato 
nel nuovo riassetto della tele-
fonia; salvaguardia dei livelli 
retributivL del numero del per
sonal e del normale sviluppo 
delle carriere. 

II CTPE — che si rfunira oggi 
per 1'esame del piano per U 
riassetto — dovra pertanto te-
nere conto dei punti contenuti 
nell'accordo. 

Dontani 

conferenzo stampo 

del PCI 

sulle pensioni 

« Le proposte del comunisti 
sulle pensioni»: questo il te
nia della conferenza starnpa 
che avra luogo domanl alle 
ore 11 nella sede del Gruppo 
comunista di Montecitorio (via 
della Missione 1). 

La conferenza, che sara pre-
sieduta dall'on. Ingrao, presi
dente del gruppo comunista, 
sara introdotta dall'on. Mauro 
Tognoni. 

LlniziaUva, vtvamente atte-
sm, si colloca nell'ambito del
la battaglia per radeguaznen-
to delle pensioni cbe interes-
sa milioni dl UTOratorl e dl 
pensiooatl e cbe vede In que
st! fiornl iniziative e lotte uni-
tarie in tutto 11 

Dal nostro inviato 
PEUGIA. 20 

La tramontana ha sgombra-
to in una sola notte tutta la 
nebbia che avvolgeva le col-
line umbre. Alia partenza da 
Magione. stamattina, un sole 
limpido, intenso. Fin dai pri-
mi passi la marcia per la pace 
nel Vietnam ha avuto davanti 
agli occhi la sagoma incon-
fondibile di Perugia, alta e 
rossa sulle colline: le sue 
torri civiche, le facciate go-
tiche delle chiese, i muri rossi 
delle fabbriche, i grigi con-
trafforti delta cinta etrusca e 
della Rocca Paolina aggredite 
dai colori della terra e dei 
camvi. 

Usci dalle porte di Peruqia 
la prima marcia per la pace 
in Italia, guidata fino ad As-
sisi dal prof. Aldo Capitini: 
sono passati sei anni da allo
ra, altre marce, altri conve-
gni e assemblee hanno stretto 
intorno a Perugia un cerchio 
di appassionato partecipazio-
ne alle vicende del Vietnam, 
della Spagna e della Grecia. 
Oggi Perugia ha rinnovato an
cora una volta il suo impe
gno con la forza e Ventusia-
smo di sempre. 

II corteo si ingrossa mentre 
comincia a salire su per i tor-
nanti faticosi, cinque chilo-
metri che portano all'antico 
centra della citta. II traffico 
£ bloccato, gettato alle spalle 
del corteo che avanza con 
cartelli e bandiere. fra grida, 
canti e battimani. Avanti a 
tutti e il grande striscione: 
«Da Milano a Roma per il 
Vietnam e per la pace >, la 
grande bandiera del FNL. lo 
stendardo dell'* altra Ameri
ca >. la bandiera multicolore 
della pace, quella italiana. 

Intorno £ uno sfarfallio di 
coccarde e di manifestini, di 
cartoline bianche e azzurre: 
< JI Vietnam ai vietnamiti >. 
La parola d'ordine passa or
mai fra una folia fitta, in piaz
za dei Partigiani, fra i giar-
dini e i «baluardi a sghem-
bo > dell'anfica rocca. Si so
no uniti al corteo studenti del-
I'universitA per gli stranieri: 
si sentono cadenze francesi. 
inglesi, greche. Dietro il cor
teo arranca, ansimando in 
« prima », il furgone della po-
lizia. Sono muti e nervosi, lo
ro. Non s'affacciano nemmeno 
dai vetri serrati. Qualcuno, 
dopo aver applaudito a lungo, 
bussa con il pugno sul cofano 
scuro. 

Abbiamo detto studenti e 
lavoratori, ma ci sono anche 
per&onalita, uomini di cullura, 
nomi famosi a Perugia e in 
Italia. Accanto a loro, com-
mosso fino alle lacrime. Aldo 
Capitini abbraccia Gaggero, 
stringe la mano a don Bar-
bieri, saluta e agita le mani 
ai giovani che hanno marcia-
to. E' tardi quando nella Sala 
dei Notari Gaggero cede la 
parola ad Antonio Berardi. il 
sindaco di Perugia. Un inter-
vento significativo, fra batti
mani e commenti vivaci... « lo 
sento il dovere di portare il 
saluto alia Marcia di Danilo 
Dolci come sindaco socialista, 
come amante della pace e ne-
mico di tutte le guerre*. 

Fino a tarda sera si susse-
guono gli oratori: il compa
gno Ilvano Rasimelli. presi
dente della Provincia, consi-
glieri comunali. rappresen
tanti dei partiti di sin'istra. dei 
gruppi cattolici di questa cit
ta che ha rislo tanle lotte ap-
passionate in nome della pa
ce e del Vietnam. 

Elisabetta Bonucci 

La marcia 
nel Casertano 

Dal nostro inviato 
CAPUA. 20. 

Ci siamo ritrovati nella 
piazza di Giugliano spazzata 
da un gelido \ento di tramon
tana. I marciatori accompa-
gnati da numerosi gio\ani del 
posto hanno percorso un tratto 
della cittadina prima di im-
mettersi sul lungo \iaIone che 
porta a Parete il primo cen
tra della provincia di Caserta 
che sara attraversato dalla 
marcia. Propno al confine fra 
le due province ci vengono in-
contro numerosi compagni e 
cittadini casertani, parecchi 
operai in tuta, contadini. Fol-
ti gruppi di abitanti fanno ala 
poi al passaggio del corteo, 
che si e notevolmente infittito 
negli ultimi chilometri. Subito 

i dopo e'e Lusciano la cui ac-
| coglienza e verarnente entu-
i siasmante e rimarra a lungo 

nella memoria di chi ha vis-
suto questa giornata. Lusciano 
e un paese di 7-8 mila abitanti. 
con una forte percentuale di 
elettori comunisti. Al primo 
angolo di strada troviamo un 
folto gruppo di persone. don-
ne per lo piu. che applaudo-
no calorosamente. 

Ancora qualche chilometro 
e siamo ad Aversa dove tro
viamo folte delegazioni di par
tito provenienti dai vari centri 
della provincia. Ci consegna-
no un odg di adesione alia 
marcia approvato alia unani-

mita del consiglio comunale di 
San Arpino che ha inviato una 
rappresentanza. 

Qui ad Aversa sono anche 
numerosi i dirigenti provinciali 
del nostro partito e del PSIUP. 
parlamentari. sindacalisti. Ci 
sono anche parecchi operai 
sociaiisti che deplorano il fat-
to che il loro partito non sia 
presente ufficialmente. « Ma 
noi siamo venuti lo stesso >. 
Una breve sosta e via di nuo
vo verso S. Maria Capua Ve-
tere che ra^iunginmo noi 
pomeriggio. In piazza Rovio 
si svolge la manifesta/ione 
nel corso della quale prendono 
la parola il presidente del cir-
colo culturale « A Tari ». 
Morelli. il compagno Guidn 
sonrelario riolla ^ozionp dol 
PCI o il pittore Ernesto Trcc-
cani die ha raggiunto oggi la 
marcia 

Anche a S. Maria sono state 
raccolte numerose ndesioni, 
che vengono consegnate ai 
marciatori Piu tardi ci por-
tinmo davanti alio stnhilimen-
to Siemens- e 1'ora dell'usclta 
degli operai. donne la mag-
gior parte Ancora npplnusl. 
strette di mano. commenti. 

Nella serata si raggiunce 
Capua dove In marcia si fer-
mera per stanotte. Dnmanl 
rnggiuneeremo Vairnno Scnln. 
quasi al confine fra Campa
nia e Lazio. 

Felice Piemontese 

Nelle zone 

alluvionate del Veneto 

Conclusa 
la visita dei 

parlamentari 
del PCI 

VENEZ1A. 20. 
La delegazione dei parlamen

tari comunisti presieduta dal 
compagno senatore Scoccimar 
ro. ha concluso stascra la sun 
visita nelle zone del Veneto col-
pite dall'alluvione l'anno scorso. 

Abbiamo chiesto al compa
gno Scoccimarro di riassumere 
in un giudizio politico d'insip-
me rcsperienza compiuta dalla 
delegazione. «In primo luoeo 
— ha dichiarato Scoccimarro — 
abbiamo avuto conferma. dalla 
nostra visita. non solo della in-
suflicicnza delle leggi o de!!o 
provvirienze a favore degli al-
Iuvionati. ma che questi prov-
verlimenti sono stati applicaM 
male e spo«o con criteri di di-
•=crimina7ione ai danni della 
ffenfe piu povera. La mae«for 
parte delle ca?e colpife dilln 
alluvione non eono s»a»e rico-
struite. Solo a Porto Tol'e. qiw» 
sta situazione interessa un cotn-
ploseo di 1200 famiatte. le oualt 
si chiedono in quali condizioni 
saranno co«trette a passa re "in-
verno. Perfino per il risarci-
menlo delle sunDel'ettili fam'-
liari si sono verificate gro« 
se confusioni. ritardi. per ctri 
centinaia di famielie (a Chioif 
gia a Porto Tolle e altrove> 
non hanno avuto il contrih-jfo 
che loro spetfava. 

c Analogo discorso — pro=^ 
gue Scoccimarro — si puo fa-* 
per i coV.ivatori diretti che p^r 

giunta debbono pagare le im 
poste per i recid̂ ti cbe non han
no avuto. per i commercian*!, 
gli artiziani. i piccoli industrln-
li. Ijf orvrc di sictrrezza *fn 
nui e'€2u:te «i rivelano insuf
ficient!. Ie carenze e i ritardi 
inammissihili. Comprensiblli. di 
fronte a un bilancio cosi fall-
men'.are. sono gli stati d"aninr> 
di amarezza. di ind^gnazione e 
di inquletudine che abbiamo po-
tu*o constatare quasi ovunque*. 

II compagno Scoccimarro af-
ferma a questo pmVo: «Occw-
re un esame di coscienza aut<̂  
criMco da parte di tutti. o>l 
emerno in primo luo^o. Si Jm-
pongono misure di finanza 
4traordinaria oer far fronte ai 
p-oWerm" della sis'emazjonr 
idrozeolofcica. un s*»vero c«*i-
trollo sui capitali che fuegono 
aH'es»ero. tu*to ciA come pwa-
messa in una nuova politica e 
conomica. cbe oonga m orlmo 
piano le questioni della dlfe^ 
del <;tK>!o. i probVmi deA'agrf-
coltura e qm'ndi della rinasclta 
economica mon̂ ana che impe-
d;?ca Ta fuga delle por>olazion'. 
Purtroppo nulla dt tutto ci& si 
trova nel piano Pieraccini. 

«Le Dopolazioni venete — 
ha conclu<» Scoccimarro — nan 
otterranno ciA di cui harno W-
w n o «e non opereranno con 
mazeiOT» encrgia con oueH'unl-
tA e chhr*Z7a neH'ind!r''duare 
ffli ob!e'tivi nolit'c? ?ndi«oen«a-
bili se si vniole imboccare una 
nuova e+rada > 
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I 60 anni di Giorgio Amendola 

Incontro con un comunista 
nella Roma del 1937 

Giorgio Amendola e stato 
il primo esponente del par
tita comunista che io ho co-
nosciuto. Mi incontrai con 
lui, a Roma, trent'anni fa, 
nei primi giorni del settem-
bre del 1937. Egli era venu-
to da poco dal confino di 
Ponza, col proposito di fug-
gire dall'Italia al piu presto. 
Gia alcuni mesi prima — nel 
marzo — dovendo egli ve
nire a Roma per una breve 
licenza, suo fratello Pietro, 
mio compagno di scuola, e 
l'altro fratello Antonio, me 
ne avevano parlato. Aveva-
mo predisposto un piano di 
fuga, insieme con 1'amico 
Paolo Solari, giovane antifa-
scista, non comunista, che 
dava ogni garanzia di serieta 
e di fidatezza. Allora, nulla 
di meglio avevamo saputo 
escogitare e predisporre, che 
una fuga in due tempi. In 
un primo tempo, Giorgio 
avrebbe dovuto nascondersi 
nella soffitta di una casa in-
sospettabile. In un secondo 
tempo, quando la vigilanza 
della polizia si fosse allenta-
ta, Giorgio sarebbe dovuto 
es-patriare con un passapor-
to falso. Ma il piano non era 
piaciuto a Giorgio. Tra l'al
tro, egli ci aveva fatto sa-
pere: 1) che egli era troppo 
alto e pesante per potersi 
muovere in una soffitta sen
za far rumore; 2) che non 
gradiva affatto chiudersi in 
trappola, in una posizione 
tanto scomoda, per un perio-
do indeterminato di tempo 
e con poche probabilita di 
uscirne libero. Fu cosl che, 
allora, non se ne era fatto 
niente. (La fuga fu invece 
felicemente attuata nel mese 
di ottobre di quello stesso 
anno, in base a un piano 
molto semplice ideato dallo 
stesso Giorgio). 

Ai primi di settembre ci 
8i riproponeva, dunque, il 
problema della sua fuga. Ma, 
quando Io, quella domenica 
mattina, mi recai da lui, non 
tanto a questo pensavo, 
quanto, pluttosto, ad affron-
tare una complessa e diffi
cile discussione con un vero 
comunista, un comunista uf-
ficiale ed autorevole: il pri
mo, come ho gia detto, con 
cui mi era dato di incon-
trarmi. Dovevo porgli una 
serie di questioni — filoso-
flche, politiche, organizzati-
ve — che sommamente inte-
ressavano non solo me, ma 
un gmppo gia abbastanza 
nutrito e in via di espansio-
ne di giovani antifascisti, 
che gia da tempo svolgeva-
no un'azione organizzata. In 
quel gruppo, o meglio in 
quei gruppi, numerosi, tra 
loro collegati, c'erano bensl 
alcuni che si sentivano e si 
dichiaravano molto vicini al 
comunismo; ma molti altri, 
| piu — ed io ero fra questi 
— che avevano posizioni piu 
travagliate e contraddittorie. 
Sentivamo il fascino del co
munismo; awertivamo la de-
cisiva importanza, nella lotta 
contro il fascismo e per la 
dcmocrazia, dell'Unione So-
vietica e della classe operaia 
e del partita comunista; ma, 
d'altra parte, eravamo forte-
mente ancorati alia nostra 
formazione idealistica. 

««La questione 
meridionale » 
Con tale tensione, ml recal 

aH'inconrro con Giorgio in 
via S. Alessio n. 23. sul-
1'Aventino. Un villinctto. con 
an piccolo giardino incolto; 
1* abitazione che Giovanni 
Amendola si era procurata 
attraverso una cooperativa 
di giornalisti. Io gia cono-
scevo bene quella casa. la 
frequentavo da due anni. 
Vi abitavano la vedova di 
Giovanni Amendola, Eva 
Kuhn e i figli Ada, Antonio 
• Pietro. II luogo era, al
lora, piu che tranquillo e si-
lenzioso; a volte, nelle serate 
di invemo, appariva un po* 
desolato. Dentro c'erano vec-
chi mobili; c'era una ricca 
biblioteca, dove — imperan-
do il fascismo — per la pri
ma volta io avevo potato ve-
dere e sfogliare alcuni vo-
lumi, di F. S. Nitti, di Giu-
stino Fortunato, di Croce, 
di Franchetti e Sonnino, del-
lo stesso Giovanni Amendola 
(«La volonta e il bene>) e 
dove, per la prima volta, 
avevo sentito parlare di una 
oscura e fascinosa > questio
ne meridionale*. In quello 
studio ottocentesco, alquanto 
cadente, e tuttavia vivissi-
mo, si potevano vedere sulle 
pareti i ritratti di Giovanni 
A-ondola, di Turati, di Mat-
teotti. Lt a lungo, avevo di-
•cusso — di Marx e di Cro
ce, di democrazia e sociali-
smo, e della guerra di Spa-
gna e della situazione in 
ternazionale, e della nostra 
azione antifascista — con 
Pietro, e soprattutto con An
tonio Amendola, che di gran 

lunga era tra no! la perso
nality piu forte, umanamen-
te ricca, dotato di una cul-
tura profonda e di una grati
de acutczza nel giudizio po
litico e storico. 

In quella mattina di fine 
estate il luogo era ridente. 
Mi mossero subito incontro, 
dallo spazio tra il cancellet-
to e l'ingresso, i due poli-
ziotti di guardia. Ma, prima 
che io rispondessi a loro, a 
liberarmi dall'impaccio ri-
schioso, era gia arrivato 
Giorgio. Mi salutd rumoro-
samente. Mi present6 ai po-
liziotti (« E' un compagno di 
scuola di mio fratello >). 
Quindi, rivolto a me, disse: 
« So che tu vuoi da me le-
zioni di diritto privato. Va 
bene. Ma, oggi, non posso. II 
tempo e hello e vado ad 
Ostia ». (Ed era vero, stava 
partendo per Ostia, con la 
moglie. Germaine, e la figlia 
Ada, di un anno). * Torna 
domani sera ». Quindi, sem-
pre a gran voce, disse alia 
madre di fare un caffe per 
gli amici (cioe per me e per 
i due poliziotti), e se ne 
ando al mare. 

Penso che nessuno si me-
ravigliera se confesso __ che, 
in quel momento, lo invidiai, 
lo ammirai, ma provai un 
senso di contrarieta e quasi 
di risentimento Certo. tutto 
si era svolto nel modo mi-
gliore per insannare la po
lizia; ma. intanto, lui se ne 
andava ad Ostia. ed io me 
ne restavo 11 senza aver nul
la concluso. La sera dopo — 
e molte altre sere ancora, 
quasi tutti i giomi. per un 
mese. finehp Giorgio non 
fuggl dall'Italia — lo ero da 
lui. nello studio che era sta
to di Giovanni Amendola. 
Giorgio era sprofondato in 
una grande e vecchia poltro-
na. Via via che discutevamo, 
la mia diffidenza per i co-
munisti si dissolveva. Con 
assolutn sincerita. e senza 
nessuna indulgenza. Giorgio 
mi parld della sua esperien-
za: le battaglie contro il fa
scismo, a cui egli aveva par-
tecipato, .gift quando aveva 
17 anni. studente di Liceo in 
Roma al « Visconti ». a Ban
co del padre, su posizioni 
democratiche non comuniste 
ed anche awerse al comuni
smo; la sconfitta dell'antifa-
scismo piccolo-borghese; 1'as-
sassinio del padre; la co-
raggiosa autocritica, la sco-
perta della classe operaia, 
del marxismo, I'insegnamen-
to di Sereni e 1'adesione al 
partita comunista; quello 
che aveva appreso dalla mi-
lizia comunista, dagli operai. 

Nel suo racconto, non 
c'era nulla di dottrinario. 
Tutto era vero, sincero, 
obiettivo. e, percid, dawero 
rigoroso e severo. Conclusio-
ne: « Continua pure, egli mi 
disse, a frequentare i tuoi 
maestri antifascisti democra-
tici e liberali; io non voglio 
toglierti a loro. Io, pert, 
penso che tu diventerai co
munista, e me lo auguro. Ma 
non ti forzo: farai da te. 
L'importante, oggi, 4 unire 
tutte le forze democratiche. 
diverse, nella battaglia con
tro il fascismo. L'importante 
e conservare e rafforzare 
questa unita di lotta che gia 
oggi, qui, avete realizzata, e 
al tempo stesso mantenere 
viva, alTinterno di questa 
uniti, la dialettica e la lotta 
ideale c politica tra correnti 
c forze diverse*. Ma non 

discutevamo solo di queste 
cose. Giorno per giorno, 
Giorgio voleva essere infor-
mato di eld che accadeva, 
degli incontri che avevo avu-
ti, delle posizioni dei vari 
compagni e antifascisti che 
awicinavo, di cid che veni-
vano facendo per sviluppare 
l'azione organizzata. Ogni 
giorno, si faceva un bilancio 
di cid che era stato realiz
zata. Giorgio mi dava con
sign e direttive pratiche 
molto precise. Egli, cioe, ri-
fuggiva del tutto da una di
scussione che non si tradu-
cesse in obiettivi di lavoro, 
in una concreta azione orga-
nizzativa, in una politica di 
quadri. Gia allora — come 
poi sempre nella sua attivita 
di dirigente politico e di 
partito — Giorgio insisteva 
sugli impegni di lavoro, sui 
temi, sul c calendario >. Gia 
da questi primi incontri mi 
si rivelarono alcuni tratti 
caratteristici della persona
lity di Giorgio Amendola: il 
tranquillo coraggio, l'abitu-
dine a superare con slancio 
situazioni difficili, la since
rita che diventa accorgimen-
to, la felice fusione del do-
vere con l'utile, del rigore 
rivoluzionario con lo spirito 
mondano, una visione reali-
stica che e insieme fonte e 
risultato di consapevole otti-
mismo: l'impegno nell'azio-
ne, con tutti i rischi che 
essa comporta, come ele-
mento risolutivo. 

«Fare e 
rischiare » 

Giorgio Amendola ci ha 
sempre insegnato che e me
glio fare, col rischio di sba-
gliare, piuttosto che astener-
si dal fare, dal prendere par
tito, per non correre questo 
rischio. Ma in cid si attua e 
vive proprio il rigore morale 
di Giorgio Amendola, in cui 
si fondono l'insegnamento 
paterno e l'insegnamento 
proletario, leninista, gram-
sciano e togliattiano. Biso-
gna lavorare, studiare, riflet-
tere, e fare: e rischiare. Se 
si sbaglia, si paga, senza la-
mentarsi, continuando a la
vorare, a combattere, a fare. 

In questi trent'anni, sem
pre ho sentito questa sua 
presenza rigorosa, anche 
quando gli ero materialmen-
te piu lontano, anche quando 
dissentivo da lui e pole-
mizzavo con lui. Ho sempre 
sentito in lui — cosl com-
prensivo, cosl incline alia bo-
nomia, cosl realistico nel co-
gliere debolezze e difetti di 
se stesso e di tutti — un 
compagno intransigente nel 
combattere l'opportunismo, 
la meschinita, il settarisrao, 
la presunzione, la pigrizia, 
l'abbandono alia « routine », 
il provincialismo. Ed e pro
prio grazie a queste sue qua
nta, che hanno accompagna-
to tutto Io sviluppo della sua 
personality che Giorgio A-
mendola ha potato assolvere 
ed assolve una funzione 
tanto importante nella bat
taglia per la democrazia e il 
socialismo e nella costruzio-
ne di un partito rivoluziona
rio, profondamente naziona-
le e internazionalista, nel 
nostro Paese e in particolare 
nel Mezzogiorno. 

Paolo Bufalini 

LA DIFFICILE POSIZIONE DI RUMOR AL CONGRESSO D. C. 

«Tanti amici tutti da battere» 
Perche Piccoli si lamenta — Taviani «terzo incomodo » — La sorpresa della sinistra — A vantaggio di 
Moro le discordie della maggioranza ? — Esitazioni di Fanf ani — « Giovani leoni» integrati nel potere 

L'invettiva di Marat 
sulle scene del Piccolo 

w^^m^^m 
Domani sera, al Piccolo di Milano, va in 

scena, in c prima» nazlonale, I'aHesissimo 
dramma di Peter Weiss c Marat/Sade », sinora 
nolo in Italia solo per la version* clnemato-
grafica realizzata dall'inglese Peter Brook con 
gli attorl della Royal Shakespeare Company. 
L'edizione ilaliana di < Marat/Sade » avra la 
regla di Raffaele Malello, le scene e I costumi 
di Rene Allio, le muslche di Dorlano Saracino. 

Nella foto, scattata durante la prova generate 
dello spettacolo, e visibile I'attore Enzo Tara-
scio, nel personaggio di Marat (Gianni San-
tuccio sara Sade, mentre Carla Gravina indos-
sera le vest! di Charlotte Corday). Peter Weiss, 
di cui il nostro pubblico ha gia potufo cono-
scere t L'istruttoria », ha appena terminato un 
nuovo testo teatrale, ispirato alia tragedia del 
Vietnam. 

Rumor vaticinava per il suo 
c cartello» congressuale 1*80 
per cento dei voti. ma andra 
al Palalido di Milano con un 
68 scarso, almeno dodici punti 
in meno del previsto. II * con-
gresso trionfalistico >. che 
gli sarebbe servito tra l'altro 
come pedana per saltare sul 
cavallo della presidenza del 
Consiglio. non si fara piu. Lo 
ha confessato lui stesso. pochi 
giorni fa alia televisione. 
Quando un giornalista gli ha 
chiesto se preferisse fare il 
presidente del consiglio o il 
segretario del partito. si e seo-
perto una irresistibile vocazio-
ne per questa scconda scelta: 
«Se dovessi scegliere — ha 
detto — dovrei dire che. per 
quanto impegnativa essa sia 
stata. certamente l'esperienza 
di partito d piu viva, suggesti-
va e forte >. 

La lotta 
di potere 

Flaminio Piccoli. vice-segre-
tario rumoriano, ha lamenta-
to, pochi giorni fa. la tenden-
za < radicale > a definire la 
DC come una immensa palu-
de. c sulla quale un gruppo di 
uomini faziosi si contende al-
cune malsicure poltrone. in 
una furia ambiziosa e corrot-
ta ». In un certo senso. Piccoli 
ha ragione, perchd sappiamo 
bene che la lotta di potere che 
si svolge nella DC da venti 
anni e solo il risvolto di scelte 
politiche che hanno eondizio-
nato la vita italiana. con le 
conscguenze che scontiamo. 

Ma un fatto che e spesso 
la lotta di potere a prendere 
il sopravvento sul dibattito 
politico: e non vi e dubbio che 
se dal congresso di Napoli del 
1962. passando per quello di 
Roma del 1964. la lotta di po
tere ha accompagnato la cor-
ruzione progressiva del centro-
sinistra e delFalleanza con il 
PSU. Ton. Piccoli non ha che 
da riflettere su se stesso e 
guardarsi intorno. 

L'impressione e che nelle la-
mentele freudiane dell'on. Pic
coli. al quale certo non si puo 
hnputare un difetto di intelli-
genza e di riflessione critica. 
vi sia una sorridente vena di 
ipocrisia. Egli e il primo a 
sapere che il congresso di Mi
lano si accompagnava a un 
disegno di potere. che e via 
via mutato nei suoi contomi. 
ma che aveva come elemento 
di partenza proprio l'ascesa di 
Rumor a Palazzo Chigi e il 
conseguente allontanamento di 
Moro. n congresso prevedeva 
un nuovo segretario del par
tito (Colombo prima. Piccob" 
poi) e una diversa collocazio-
ne dei maggiori esponenti del
la DC nel governo. nelle ca-
riche parlamentari e nel par
tito. 

Oggi. certo. il quadro e mu
tato. ma non e proprio un ca-
so. II mutamento 4 la conse-
guenza della mezza tempesta 
che ha investito 1'ampia platea 
della maggioranza democri-
stiana in vista del congresso. 
Perche Rumor non pud piu 
contare sull'80 per cento dei 
voti congressuali? Non pud 
contarci per due ragioni: per 
la defezione del ministro Ta
viani. che avendo \isto an-
dare in fumo la scalata a Pa
lazzo Chigi durante la crisi 
del 1966. sj e preso la sua fet-
ta di voti (8 per cento circa) 
e ha dato vita alia cterza li-

sta > con la promessa di una 
mozione propria (di cui. pe-
raltro. non si conosce anco
ra il contenuto); e poi. vi e 
stato il sorprendente incre-
mento dei voti della sinistra, 
che esce dai precongressi pro
vincial! con circa il 24 per 
cento dei suffragi. 4 o 5 pun
ti in piu del previsto. 

Le forze interne 
delta maggioranza 
A questi due dati di parten

za. ne va aggiunto un altro 
clamoroso. che riguarda la 
complessa dislocazione delle 
forze interne della maggio
ranza. Non alludiamo solo al
ia eterogeneita dei tre tron-
coni (fanfaniani. dorotei e la 
pattuglia scelbinna) che for-
mano l'attuale «cartello». 
Pensiamo agli scossoni che il 
piu importante di questi grup
pi (quello doroteo. di cui Ru
mor era il leader di fatto) 
ha subito dopo la secessione 
c tavianea ». Lasciamo pure 
giudicare all'on. Piccoli se in 
questi avvenimenti prevalga-
no scelte politiche o di po
tere. Ma non si possono im-
putare ai nemici della DC gli 
avvenimenti che si sono suc-
ceduti durante i precongressi: 
la firma di Zaccagnini sotto 
la mozione della sinistra emi-
Iiana: la presentazione di una 
lista del ministro Gui fuori 
dei canoni rumoriani: lo spez-
zettamento della maggioranza 
in numerose province. 

E" stata la dissoluzione con-

II premio 

«Goncourt» 

a Pierre 

de Mandiargues 
PARIGI, 20. 

II parigino Andre-Pierre De 
Mandiargues ha vinto oggi. fra 
la sorpresa generate, il premio 
Goncourt con il romanzo c La 
marge». una stona romantica 
e surrealista di un francese che 
si reca a Bareellona per aiutare 
un amico. separato dalla mo
glie. 

II nome di Mandiargues e ve-
nuto fuori all'ultimo minuto per 
superare il punto morto dopo 
sette balJottaggi. La giuria ha 
votato per Mandiargues con 5 
voti favorevoli e 4 contrari su 
9 votanti. 

Herve Baztn, che faceva par
te della giuria, dopo la votazio-
ne ha detto: cCe n'e stato ab
bastanza per farci diventare 
tutu pazn >. 

Quando e stata fatta la pro-
clamazione si sono sentite pro-
teste da parte del pubblico ra-
dunato al nstorante Douant do
ve — come di consueto — in 
una sala da pranzo privata ave
va preso posto la giuria per la 
sua deliberazione. 

Come e nolo, il premio Gon
court da al vincitore soltanto 
50 franchi, ma al libro viene 
assicurata la popolarita per l'an 
nata. 

Nobile appello dei giovani che hanno deciso di non diventare aggressori 

I quattro marinai Usa parlano alia TV di Mosca: 
«Americani nel Vietnam, rifiutatevi di sparare» 

Essi hanno espresso la loro profonda convinzione di rappresentare la vera America, quella 
che si scaglia con forza crescente contro la folle politica di Johnson — Scelta della ragione 

Dalit Mitra redaxione 
MOSCA. 20. 

I quattro ragazzi dell'c Intre-
p.-d » che hanno abbandonato la 
portaerei durante una sosta in 
Giappone per protestare clamo-
rosamente contro la guerra nel 
Vietnam, sono giunti a Mosca e 
hanno parlato stasera alia tele
visione sovietica collegata. in 
Intervisione. con tutte le stario-
ni telemive dei paesi socialist!. 

cSiaroo venuti nell'URSS — 
hanno detto — perche sappia
mo che il governo sovietico e 
contro questa guerra e per con-
fermare cne tutti i veri america-
ni sono contro I'aggressione al 
popolo vietnamita ». c Abbiamo 
dato lesempio — ha detto an
cora 0 giovane John Barilla — 
e ci rivolgiamo agli altri gio
vani americani perche si schie-
rino contro la continuazione del
la guerra. Ci rivolgiamo in par
ticolare ai nostri giovani oompa-
trioti che si trovano nel Viet
nam: "Fate come noi. rifiuta
tevi di sparare" ». 

Con estrema cabna. con il vol-
to aereno e deciso di cm" ha ta-
gliato ogni ponte con il passato 
dalla « spore* «ucra». i quat

tro ragazzi — John Barilla. Ri
chard D. Bailey. Michael Lind
ner. Craig W. Anderson — han
no poi parlato della loro vita. 
delio spirito di awentura e del 
desiderio di conoscere il mondo 
che li ha portati a emrare in 
marina, della crisi nata a bordo 
dell'* Intrepid >. della decisiooe 
maturata durante la sosta della 
portaerei in m porto giappone-
se e soprattutto — rispoodendo 
alk domande dei giornalisti so-
vietici — hanno manifestato la 
loro profonda convinzione di rap
presentare oggi la c vera » Ame
rica. quella che si scaglia con 

forza crescente contro la folle 
politica della Casa Bianca. 

«Noc non siamo — ha detto 
Anderson — che dei sempbci gio
vani americani. e sappiamo che 
la guerra contro il Vietnam non 
e voluta dal nostro popolo ma 
dal Pentagono. II nostro gesto 
non e che una delle tante ma
nifests zioni della grande prote-
sta del popok> americano>. 

cAlTinizio — ha detto Bailey — 
gli americani erano jndifferenti 
di frante alia guerra che appa
riva loro quasi un fatto natura-
Je. Ma poi e renuto il momento 
della riflessione. sono iniziate le 
proteste prima individuaH e poi 

VIAGGIO DI TRE OPERAI ITAUANI 
NELLE FABBROE S0V1E71CHE 

I probremi M salario, dei ritmi di la
voro, della salute e del potere operaio 
DA GIOVEDr SULL't UN IT A'» 

colkttive. Le notizie dal Viet
nam divenivano sempre p:u ter-
nb:b. Cosi si e paivsati al movi-
mento orgaruzzato. Io non so 
con quale forma 5i manjfestera 
nel fu:uro la protest del popo.o 
americano. So so'.o che decine 
e dec no d: man.festaz.oni avran-
no luogo ». 

Con parole sferzanti i quattro 
giovani hanno poi ripetuto il 
loro atto di accusa contro la po
litica americana: cConsideria-
mo un delitto — hanno detto — 
il fatto cfoe un paese altamen-
te sviluppato canonui una guer
ra <h distruzione contro un pae
se contadmo in sviluppo. Xoi 
pensiamo che gli americani de-
vono andarsene dal Vietnam, da
re a questo popolo la possibility 
di decidere del proprio destino. 
Protestiamo contro la continua 
escalation di guerra contro il 
Vietnam e gli altri popoU del 
Sud-est asLatico. Xoi siamo ve
nuti qui per dimostrare che esi-
stono negli Stati Uniti cittadini 
con aha responsabilitA morale. 
decisi a protestare contro la 
guerra. Preghiamo il Comitato 
sovietioo della pace e il popolo 
sovietico di aiutarci nella nostra 
lotta facilitando il nostro tra-

sfenmento in un qualsiasi pae
se neutrale. Potremo cosi pren
dere contatto con le forze che 
in tutto il monio lottano per la 
pace e continuare la nostra 
Jotta insieme alia parte migLo 
re del nostro popolo >. 

I quattro marxiai americani 
hanno poi detto che a Tokio han
no discusso con il locale Comita
to della pace la forma rmgliore 
per rendere nota la loro deci-
sione. E' nata cosi l'idea della 
< conferenza stampa fiknata » 
che ha suscitato nei giorni scor-
si un cosi grande jnteresse m 
tutto Q mondo. Da Tokio hanno 
poi raggiunto Mosca. TJ Comi
tato sovietico della pace — a 
quanto apprendiamo — ha preso 
in esame la loro richiesta e ha 
dichiarato che ai quattro gio
vani verranno date tutte le pos-
s:bilita perche la loro voce pos-
sa giungere smo agli strati piu 
larghi deQ'opinione pubbbca 
mondiale e amnche il loro ap
pello possa jnserirsi nel potente 
movrmento dei popoli per la 
pace. 

Questa, in sintesi, la conferen
za stampa di questa sera. Vo-
gliamo solo aggiungere breve-
mante la nostra improssione di 

spettaton e vogliamo farlo per
che — Jo sappiamo — e gia ini-
z.ata in America una campagna 
di stampa per bloccare in qjal-
che modo l'eco deI"ep.sodio 
dei marinai dell'c Intrep.d ». I 
quattro ragazzi dunque che han
no parlato alia Televisione di 
Mosca non sono quattro ssolati 
che hanno concluso con un gesto 
clamoroso una loro awentura 
gjerresca nei man del Vietnam. 
sono quattro g.ovani che si sen-
tono dentro al loro popolo. con-
sapevoli di essere in tanti, pie-
ni di fiducia nel popolo ame
ricano e nel futuro. Per que
sto ci sono apparsi cosl sereni 
e tranquilli. La loro scelta e 
frutto della rivoHa dei loro ani-
mi ma non della djsperazione. 
E* — hanno tenuto a dire — 
una scelta razionale: la scelta 
della ragione. Non a easo non 
hanno deciso di scomparire nel-
l'oblio dopo aver oecupato per 
qualche giorno le prime pagine 
dei giomali, ma di prendere su
bito contatto con tutti coloro che 
in tutto il mondo si muovono 
ogni giorno perche flnisca la 
sporca guerra nel Vietnam. 

Adriano Guerra 

gressuale del grupno doroteo 
a minacciare le ambizioni di 
Rumor; e la c pugnalata > da 
Zaccagnini (cosi d stata de-
finita da uomini dello stato 
maggiore di piazza Sturzo) e 
solo 1'aspetto piu spettacola-
re di una battaglia in cui 
ogni plotone del gruppo do
roteo ha scelto una trincea 
propria, in attesa di ulterior! 
assestamenti. Dietro la « fir
ma > di Zaccagnini e la lista 
di Gui si 6 vista la mano di 
Aldo Moro. Dietro il mancato 
apporto di Colombo alia sca
lata di Rumor verso Pala/zo 
Chigi. si e scorta una sua 
intesa tattica con l'attuale 
presidente del Consiglio. 

E poi, hanno giocato contro 
Rumor le preoccupazioni di 
Fanfani. pressato da una par
te dalle ambizioni dei suoi 
« giovani leoni » (Porlani. Ar-
naud. ecc.) integrati nel gioco 
della segreteria e del vertice 
del partito; e dall'altra. dal 
settore di sinistra della sua 
vecchia corrente. che forse 
mantiene un abbondante 20 
per cento di voti. ma che ha 
tuttavia perso la coesione an-
tica. 

Tutto lascia credere, insom
nia, che Rumor, intenzionato 
a uscire dal congresso come 
presidente del consiglio in 
pectore, ne uscira ancora. se 
tutto gli andra bene, come se
gretario. Ma sara. ne sono tut
ti convinti. un segretario in-
debolito dalla for/a crescente 
della sinistra, che lo accusa di 
aver opera to uno spostamento 
a destra della maggioranza 
del partito favorendo lo scivo-
lamento a destra del governo; 
sara indebolito dalle esitazioni 
fanfaniane e dallo stesso ap-
poggio di Scelba; sara indebo
lito dalle divisioni della mag
gioranza. 

Alia fine dei conti. Rumor 
rischia di rimanere vittima 
del suo stesso gioco. E* andato 
alia testa del partito aspet-
tando e contribuendo al logo-
ramento di Moro. in attesa di 
succedergli; l'alleanza degli 
interessi offesi (c tanti amici. 
tutti da battere >. e stato sinte-
tizzato con efficacia) ha pro-
vocato il suo logoramento pri
ma ancora che i suoi obiettivi 
diventassero una conquista 
reale. 

Moro e 
Rumor 

E' molto diffusa la convin 
zione che sia Aldo Moro 1'arte-
fice principale della sconfitta 
di Rumor. Quanto meno, si 
constata obiettivamente, che 
anche se non ha fatto niente 
per provocarla, la situazione 
precongressuale gioca netta-
mente a suo favore. Moro non 
voleva il congresso. lo ha su
bito. e alia fine ha accettato 
il gioco. Nel 1964, in piena 
c crisi congiunturale >. era 
dato per spacciato. E' rimasto 
in piedi anche quando da 
piazza Sturzo gli telefonarono 
che doveva andarsene (e allo
ra si capi quanto valesse la 
sua buona intesa con Sara-
gat). Ha resistito alle « verifl-
che» e, nonostante lo sfllac-
ciamento del governo e la sua 
involuzione, ha saputo ricavar-
ne un nuovo equilibrio. che 
danneggia il paese e ne aggra-
va i problemi. ma che lo ved* 
sempre in piedi. 

Il paradosso e che oggi e lui 
il piu forte candidato della DC 
per la presidenza del Consiglio 
che succederi alle elezioni po 
litiche del 1968. visto che gli 
altri candidati si eliminano a 
vicenda. Rumor non ha raccol-
to la forza sufficiente per di-
ventarlo. e poco conta che ab-
bia un buon 25 per cento dei 
voti congressuali a sua perso
n a l disposizione. Colombo $a 
che non e il suo turno e pre-
ferisce Moro. nell'attesa di po-
ter scegliere fra la Segreteria 
del partito e la presidenza di 
Palazzo Chigi. Fanfani e inde
bolito dalle sue esitazioni ed 
e incerto tra ambiziose opera-
zioni che spacchino i dorotei • 
una leadership della sinistra. 
dalla quale teme di staceani 
troppo. Taviani si presenta co
me candidato di mediazione 
tra la maggioranza e la sini
stra; ma per ora ha troppi ne
mici. e pud essere solo un in-
granaggio di quella eventuale 
c nuova maggioranza » chiesta 
dalla sinistra. 

La conclusione, insomma, a 
sempre quella che risponde al 
nome di Aldo Moro. L'unica 
incertezza che. non tanto pa-
radossalmente, circola ora tra 
gli amici suoi e se la sua pre
sidenza debba durare ancora 
fino al 1970 o fino al 1971. quan
do si presenter^ candidato per 
la presidenza della Repub-
blica. 

Renato Venditti 
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Verso lo sciopero generale unitario di giovedi 

Napoli: gli operai pagano 
il secondo miracolo con 

sfruttamento e salute 
Alle rinnovate condizioni ambientali e agli accelerati ritmi di lavoro cor-
rlspondono aumenti delta produzione e del profitto ma anche del 
rischi, degli infortuni, delle malattie • La fabbrica primo terreno dl 

scontro con le scelte dei grandi gruppi industrial! 

1 

Le reazioni in Italia e nel mondo alia svalutazione della sterlina 

Vittoria 

operaia 
alia Maraldi 
di Ancona 

5.500 lire di aumenlo e 
conlrallazione aziendale . 

nostro corrispondente I 
ANCONA. 20. 

Dopo 50 glornl dl sciopero 
I 180 lavoratorl del lublflcio 
Maraldi *ono rientratl vit-
torlosl nella fabbrica. II pro
pr ie tary dello slabllimento 
& stalo coilrello a tiglare un 
accordo sulle rlvendlcailonl 
del dipendenli. Complessi-
vamente gli operai della Ma
raldi hanno conquislato ml-
glloramenli salarlall dl 5.500 
lira mensill con la possibility 
dl conlrallazione aziendale 
ancor prima della scadenza 
del contralto di categorla. 
E' Inoltra signlflcatlvo II 
fatto che gli operai del lubl
flcio — quando ormal I'ac-
cordo era stalo raggiunto — 
hanno chlesto e otlenuto, pe-
na la prosecuzione dello scio
pero, una soluzlone soddi-
sfacente per due operai II-
cenziall per rappresaglla nel 
corso della lotta. 

Va allresl sottollneato che 
la vlcenda della Maraldi — 
proprio per I'asprezza e la 
radicallzzazlone assunta dal-
lo scontro — ha avulo un 
ruolo e un'importanza che • 
hanno travallcato I llmitl | 
dell'azlenda. La splendlda 
battaglla del 180 lavoratorl si -
e Inserila infattl In un mo. I 
mento di forte spinta degll • 
operai delle fabbriche del- • 
I'anconetano che rivendlcano I 
aumenti salarlall, II rispet-
to del contrattl, I f llberta I 
slndacall nel luoghl dl la- | 
voro. Nel fartl alia Maral -
dl si giocava una posta che I 
avrebbe avulo ripercusslonl • 
notevoll In tutte le fabbriche I 
della provincla. E' stato co- | 
• I che, mentre Maraldi ha 
avuto I'appoggto dell'Asso- I 
ciazione industrlall, gli ope- I 
ral della sua fabbrica hanno • 
avulo quello del loro com- | 
pagnl dl Ancona e dl moltl 
centrl della provincla. Una I 
sottoscrizlone, a pert a dalla • 
CGIL , CISL e U I L e reallz- • 
zata soprattulto all'lnlerno | 
delle fabbriche, ha raggiun
to in pochl glornl la somma 
dl 4 millonl dl lire. I primi 
a versa re un loro contributo 
sono stall I'arclvescovo mons. 
Tlnlvella • I parlamantarl 
comunlstl marchigiat i . La I 
solldarla'a op» a.a per aUro I 
• I • esp'essa anchr in »:»rt 
forme. I I culmlne dl questa 
Interna azlone dl'appogglo si 
e avuto mercoledl scorso 
quando tutfl I metalmecca-
nlcl di Ancona sono scesl In . 
sciopero e hanno dato vita I 
con I loro compagnl della ' 
Maraldi — a una forte ma-
nifestazlone al centro della 
citta. 

w. m. I 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 20. 

Al centro dello sciopero ge
nerale unitario proclamato da 
CGIL. CISL ed UIL per gio
vedi prossimo, co.ti come al 
centro della assise operaia 
iniletta dal I'artito comunista, 
6 I'aggravamento della con-
dizionc operaia in fabbrica. il 
costo. ciod, che anche i lavo
ratorl napolctani hanno pa-
gato e stanno pagando della 
famosa < ripresa produltiva » 
che oggi ianio viene sbandie-
rata da padronato, governo e 
Confindustria. 

Le assemblee di fabbrica in 
preparazione dello sciopero. 
gli incontri nelle sezioni co-
muniste dei centri e dei quar-
tieri operai. la stessa inchie-
sta che la pagma di cronaca 
(le I'Unitn hu condotto su que-
sti problemi. hanno aggiunto 
testimonianze concrete e par-
licolari alia denuncia che vie
ne fuoH da tutti l posti di la
voro d'Italia; hanno fatto 
emergere una realta dramma-
tica net cui confronti aumenta 
la protesta dei lavoratorl sem-
pre di piii convinti che la fab
brica costituisce il primo. e 
fnndamentale. terreno di scon
tro con le scelte econnmiche 
del grandi gruppi industriali. 
con il loro nbiettivo di volitica 
dei redditi. 

Forte e generale e" stata la 
denuncia delle insopportabili 
condizioni ambientali di la
voro. della maggiore perico
losita delle macchine der'u -n-
tc, quest'ultima, dall'introdu-
zione di nuove tecniche di-
rette ad aumentare i ritmi di 
lavoro ed a realizzare una 
maggiore produzione. Questo 
peggioramento non e stato ca-
suale: esso costituisce un 
aspetto fondamentale della po
litico di riorganizzazione a-
ziendale poriata avanti dal pa
dronato. e alia quale ha cor-
risposto, si, una riduzione dei 
costi di lavoro, un aumento 
della produzione, quindi del 
profitto. ma ha fatto seguito 
anche un aumento delle ma
lattie e degli inforiuni, delle 
assenze giornaliere. delle di-
missioni per malattia. 

Vn dato e* costante nelle 
fabbriche napoletane: ogrA 
giorno il 10% delle maestran-
ze e assente per malattia o 
per riposo reso necessario dal-
I'eccessivo lavoro fisico e ner
vosa. In alcune fabbriche. 
quali la Rhodiatoce (fibre tes-
sili). VAVJS (settore ferrovia-
rio) Vassenza tocca anche il 
ITTo della maestranza; alia 
ttalsider di Bagnoli. su di un 
organico operaio di 6000 unita 
ogni maltina gli assenti arri-
vano anche a 700; all'ATAN 
(Vazicnda municipale di tra-
sporti) net primi sei mesi di 
questo anno, rispetto alio stes-
so periodo dello scorso anno, 
le giomate di assenzn per ma
lattia sono aumentate di 15 
mila unita; nel giro degli ulti-
mi due anni, sempre al
l'ATAN, le giornate di assen-

Dibattito a Torino alia vigilia della lotta 

La FIAT pud ridurre 
I'orario di lavoro 

TORINO. 20. 
Un convesno sul tema cSet-

Hmana corta: riflessi sociali ed 
economic! » si e svolto alia sala 
delle conferenze della Galleria 
d'Arte modema per iniziativa 
dei sindacati metalmeccanici 
•derenti alia CGIL. UIL. CISL 
• SIDA. Hanno svolto relazioni 
gli economist! Siro Lombardini 
e Francesco Forte: U preceden-
te immediato del convegno e 
tuttavia la lotta. aneora aperta 
alia FIAT, per l'attuazione della 
settimana lavorativa di 5 giomi 
con una diversa distribuzione 
rielfattuale orario settimanale. 
Per il nuovo nastro lavorativo 
alia FLVT hanno scioperato. nel 
luglio scorso. gli impiegati e i 
tecnici mentre tutti i centomila 
operai della fabbrica stanno ora 
per decidere nuove azioni di 
lotta. Nuovi obbiettivi sono ma-
turati nel corso della lotta: gli 
operai chiedono che all'attuale 
sistema dei sabatj festivi alter-
nati. in vigore solo quando l'a-
xienda riduce arbitrariamente 
)e ore di lavoro a 40 (deeurtan-
do la paga di circa 15 mila lire 
•1 mese) si sostituisca un siste
ma di minimo garantito annuale. 
prescindendo dai bassi stagio-
nali con 44 ore settimanab e 
salario invariato. 

I due economisti hanno dato 
risposte diverse al problema. II 
prof. Forte ha detto di ritenere 
che e possibile ima diversa di
stribuzione dell'orario ma non 
una riduzione. II prof. Lombar
dini ha rilevato che la richicsta 
settimana corta puo indurre l'a-
aienda a rivederc la sua orga-
•tatazjone di lavoro. 

La conclusione dei sindacalisti 
(Musso. per la CGIL; Del Pia

no per la FIM CISL; Mercacci 
per la UIL e Clementi del SI-
DA) hanno ribadito che la si-
tuazione alia FIAT e matura 
per rivedere ogni aspetto del
l'orario di lavoro. 

Primi successi 

dei braccianti 

Calabria: 
espropri per 
i contadini 

La lotta dei braccianti dl 
Isola Capo Rlzzuto ha otto-
nuto un primo concreto sue-
cesso. II presidente dell*Opera 
ValortzzazJone Sila, rente dl 
riforma che opera in Calabria, 
in un tncontro awenuto sta-
mane a Cosenza con 1 dlrt-
gentl deU'AUeanza del conta
dini e della CGIL, ha Infattl 
riconosduto • la necessita ur
gent© dl reperire. attraverso 
1'esproprlo o !a compera dai 
proprletari. alcunl terpenl per 
assegnarU al contadini aventi 
diritto*. LTJVS, ha asslcura-
to 11 suo presidente, si sta gia 
muovendo in questa diredone 
tanto e vero che a Isola Capo 
Rlzzuto sono state allacdate 
delle trattative per il reperl-
mento di 350 cttarl dl terra 
da dlstribulre at contadini. 

za pro capite sono salite dalla 
media di 22,4 a 26. 

Le condizioni ambientali di 
lavoro. cosi come la maggiore 
pericolosita delle macchine. 
costituiscono ormai un aspet
to essenziule dello sfruttamen
to a cut e sottopostu il lavora-
tore in fabbrica anche perchd 
ad esse £ collegata una mag
giore e piu rapida « usura » 
della forza lavoro. In molte 
fabbriche napoletane si assi-
ste oggi, propria in collega-
mento a quetto peggioram .«-
to di cui si diceva, a processi 
di accelerata selezione e « rin-
giovanimento > delle mae-
stranze. E sono processi che 
goriono della complicity, se 
non dell'aperto appoggio degli 
orqamsmi preposti (quali 
I'EN PI, I'lspettorato del la
voro) alia prevenzione degli 
infortuni. 

Vediamo alcuni tra t casi 
piu clamorosi: alia Italsider 
i lavoratorl, per dare il senso 
della loro condizione in fab
brica, parlano di c massacro 
operaio». La direzione mira 
a mantenere ai posti diretti-
mente produttivi solo lavora-
tori della cui « efficienza * i 
sicura: se ci si ammala per-
ch& il lavoro e eccessivamen-
te faticoso (come alia Accia-
ieria dove il tempo tra una co 
lata e Valtra di acciaio e stato 
ridotto della meta; o alle pie-
gatrici. il reparto tra i piu fa-
ticosi dello stabilimento dove 
i facile ammalarsi di tuber-
colosi) allora la dequalifica-
zione, U licenziamento sono 
pronti. 

Aneora: se nel corso di un 
mese il lavoratore si ammala, 
per I'azienda, troppe volte, la 
direzione corre ai ripari e lo 
spedisce per la visita di con
trols all'ENPI. 1 risultati di 
questa visita saranno resi noti 
non anche al lavoratore. ma 
solo alia azienda che da quel 
momento utilizzera il dipen-
dente come meglio crede e nel 
posto di lavoro ritenuto piu 
c adatto * alia sua condizione 
di salute. 

11 passagglo al nuovo posto 
di lavoro non sard «imposto > 
all'operaio. dovra essere lui a 
* chiederlo ». Naturalmente 
nessuno si muove per dequali-
ficarsi con le proprie marri; 
allora cominciano le pressioni, 
le intimidazioni; il giorno di 
festa a cui si ha diritto diven-
ta € assenza arbitraria»; il 
rifiuto del lavoro straordina-
rio diventa < volonta di non 
collaborare >. Alia fine il la
voratore cede e firma una di-
chiarazione con la quale 
< chiede > il passaggio al nuo
vo posto di lavoro dove verra 
dequalificato e guadagnera di 
meno. 

All'ATAN, gli autisti ed I 
fattorini colpiti da nevrosi o 
da infarto per Veccessivo di-
spendio di forze fisiJ.xe e ner-
vose connesso alia carenza di 
organico ed alle condizioni del 
traffico cittadino, vengono o li-
cenziati o ridotti al rango di 
uscieri. Alia Rhodiatoce. alia 
tagliorina (dove viene ridotto 
in pezzi il polimero) la rumo-
rosita tocca 118 decibel rneri-
tre il limite massimo di sop-
portabilitd per I'orecchio uma-
no non supera i 95 decibel: al 
reparto stiramento nylon al
cune recchie macchine pro-
ducono un rumore misurato 
in 104 105 decibel. 

In questi reparti t disturbi. 
anche gravi. all'udito sono fre-
quenti e spesso si hanno emor-
ragie dalle orecchie. tn altri 
reparti i lavoratori non hanno 
alcun mezzo di difesa contro 
le esalazioni di acido cloridri-
co. di acetone; contro la ben-
zina o il petrolio che so"o co-
stretti a maneggiare continua-
mente, rischiando (ed e quan
ta i successo ad un operaio 
alcuni mesi fa) di morire car-
bonizzati. 

Alia Derirer, Vacceleramen-
to dei tempi di lavoro ai 
<banchi di trafila* costitui
sce un costante pericolo per 
gli operai addetti alia trafile-
ria in quanto — e si e~ veri-
ficato — se la velocita e frop-
po forte, le matasse di filo di 
ferro si staccano dalla mac-
china e vengono proiettate 
per aria. 

Questi esempi — e la stati-
stica potrebbe continuare — 
proprio perchi denunciano il 
legame che esiste tra condi
zioni ambientali, pericolosita 
della macchina. aumento dek 
lo sfruttamento, maggiore, 
profitto padronale. sottolinea-
no anche la validita deirimpo-
stazione sindacale e politico 
diretta a rifiutare la monetiz-
zazione del rischio o della 
maggiore fatica, ed a confer-
mare invece la necessita di 
una battaglia che riduca pro-
gressivamente questi rischi e 
quindi utilizzi a favore del 
lavoratore e non contro di lui 
le conqviste e le possibility 
del progresso tecnico. 

Lina Tamburrino 

PGI: quali impegni 
ha assunto 1' Italia ? 

Lombardi sottolinea il fallimento della politica dei redditi - La stampa di destra strumentalizza ia 
crisi inglese indicando come cause di fondo le spese sociali - Preoccupazioni per il commercio estero 

A nome del gruppo comuni
sta alia Camera e stata pre-
sentata una interrogazione al 
ministro del Tesoro, firmata 
dai compagni Giorgio Amen-
dola, Barca, Miceli, Caprara. 
Raffaelli. Raucci e Soliano. 
Gli interroganti chiedono di co-
noscere il giudizio del governo 
sulla situazione venutasi a 
creare in seguito alia svaluta
zione della sterlina e quali mi-
sure intenda adottare per ov-
viare alle conseguenze negati
ve che tale provvedirnento non 
manchera di esercitare sull'e-
conomia del nostro paese, e 
quali impegni il governo ha 
assunto o intenda assumere 
di fronte alia situazione di cri
si del sistema monetario inter-
nazionale. Gli stessi deputati 

hanno sollecitato il presidente 
della commissione Bilancio 
della Camera a invitare i mi-
nistri Colombo e Pieraccini a 
riferire sulla situazione in mo-
do che si possa aprire un 
ampio dibattito. 

Cause e conseguenze della 
svalutazione della sterlina — 
nelle loro implicazioni econo-
miche e politiche — sono og-
getto di numerose dichiarazio-
ni, reazioni della stampa, riu-
nioni di organi governativi di-
rettamente interessati. Le de-
cisioni del governo di Londra 
offrono cosi lo spunto per ri-
proporre questioni che hanno 
diretta attinenza con la pro-
blematica politica ed econo-
mica italiana. 

Secondo la stampa della de

stra economica la lezione es-
senziale da trarre dalla crisi 
monetaria inglese dovroube 
consistere — e si ha I'aria di 
dire non solo in Inghilterra — 
in un'austeritg a senso unico 
realizzata tagliando al massi
mo le spese a carattere so-
ciale. Cosi il Messaggero di-
pinge la crisi inglese come ef-
fetto dell'< eccessivo sociali-
smo > del quale 1'Inghilterra 
sarebbe malata: «i miti del
lo Stato provvidenza. della set
timana corta. dell'intervallo 
per prendere il te durante il 
lavoro ». Meno grottescamen 
te e con maggiore lucidita di 
ragionamento di tipo padro
nale il Corriere della Sera 
scrive che le misure dl sal-
vataggio della sterlina non 

L O N D R A — Throgmorton Street , la principals strada delle banche, affol lata di uomlnl d'af-
f a r l . le r i lunedl le banche sono r imaste chluse. 

Autorizzata dagli USA 
la decisione di Londra 

II segretario americano al Tesoro elogia il «sistema» che funziona 
per proteggere il dollaro - La Borsa di Tokio registra il piu grave crollo 
in 18 anni • Apprensioni nel terzo mondo -1 commenti nei paesi socialisti 

NEW YORK, 20. 
II segretario USA al Tesoro. 

Henry Fowler, ha commentato 
oggi la svalutazione della ster
lina britannica. e le ripercus-
sioni che essa ha avuto sul pia
no internazionale, affermando 
che questi fatti c hanno dimo-
strato la solidita degli accor-
di monetari internazionali. e lo 
spirito di cooperazione mone
taria sviluppatosi > in quello 
che egll ha chiamato c il mon
do libero». 

Fowler ha ricordato la di-
chiarazione fatta ieri da John
son. che il dollaro non sara 
svalutato (gli Stati Uniti con-
tinueranno a vendere e acqui-
stare oro al prezzo di 35 dol-
lari l'oncia). D'altro canto, co
me e noto. il Federal Reserve 
Board ha aumentato il tasso 

di sconto dal 4 al 4.5 per cen
to. come conseguenza non gia 
della svalutazione della sterli
na. ma del concomitante au
mento del tasso di sconto bri-
tannico. che e stato portato al-
1*8 per cento. Quest'ultimo 
prowedimento infatti e certa-
mente destinato ad accrescere 
la domanda sul mercato finan-
ziario USA, e pertanto ha sol
lecitato una moderata rispo-
sta. intesa a contenere 1'ulte-
riore spinta inflazionistica che 
ne nascerebbe. Anche il Ca
nada ha aumentato il tasso di 
sconto dal 5 al 6 per cento. 

Ma le dichiarazioni di Fow
ler. elogiative per il «siste
ma >, confermano in sostanza 
quello che gli osservatori piu 
attenti avevano compreso fin 
dall'altro ieri, vale a dire che 
l'operazione lanciata a Londra 
e stata in realta concordats, e 
ha ricevuto il via da Washing
ton: la svalutazione della ster
lina e contenuta entro limiti 
(il 14.3 per cento) che ne ridu-
cono sostanzialmente le conse
guenze sulle esportazioni bri-
tanniche verso gli USA. men
tre potra avvantaggiare in mi-
sura maggiore quelle verso al
tri paesi. particolarmente del-
1'Europa occidentale. Questi 
d'altra parte sono stati solle-
citati a non reagire. and a 
garantire il nuovo livello della 
sterlina contribuendo alia sua 
copertura mediante un nuovo 
prestito. 

Nell'ambito del < sistema > 
solo lievi aggiustamenti sono 
stati consentiti ai paesi piu 
colpiti. In Europa. mentre i 
«sei > hanno deciso di non 
svalutare. i csettei dell'EFTA. 
in una riunione a Ginevra. 
sono apparsi orientati quasi 
tutti nello stesso senso. salvo 
I'lrlanda che ha subito seguito 
Londra. e la Danimarca. che 
ha svalutato la corona del 7.9 
per cento. Degli altri paesi eo-
ropei. hanno svalutato Malta, 
come llnghilterra. e la Spa-
gna. del 16.6 per cento: ci si 
attende che il Portogallo se-
gua la Spagna. 

Fuori d'Europa hanno sva
lutato Hong Kong (lasciando 
immutato il • proprio cambio 
con la sterlina): la Malaysia 
r Bahamas, nella stessa misu-
ra: la Guyana (da 60 a 50 
cent« USA ner dollaro locale): 
Israele. del 16.5 per cento, fl 
Nepal. In Africa. Jomo Ke-
nyatta ha annunciato cnnsul-
tazioni fra il Kenya, 1'Ugan-
da e la Tanzania in vista di 

eventual! misure di svaluta
zione. Non si conoscono aneo
ra le reazioni degli altri paesi 
del continente. salvo per la 
Libia e la RAU. che hanno 
dichiarato che non svalute-
ranno mentre il Malawi ha 
svalutato. 

Ci si attende tuttavia che la 
manovra dei paesi capitalisti-
ci a sviluppo avanzato, capeg-
giati dagli USA. susciti conse
guenze assai serie nei paesi 
in via di sviluppo. che dal 
nuovo aggiustamento dei rap-
porti monetari possono essere 
solo danneggiati. Una indica-
zione in questo senso si ricava 
anche dal grave crollo regi-
strato oggi dai titoli negoziati 
nella Borsa di Tokio. partico
larmente sensibile ai rapporti 
fra mondo capitalistic e ter
zo mondo. II crollo e stato il 
piu grave in diciotto anni. 

Indenne rimane. natural
mente. il mondo socialists, do
ve i commenti alia operazione 
condotta a Londra sono note-
volmente severi. Nuova Cina 
afferma che la Gran Breta-
gna « sta bevendo veleno per 
togliersi la sete» poiche la 
svalutazione < non pud curare 
i mali cronici della economia 
britannica >. 

avranno effetto duraturo e 
sensibile se il governo inglese 
non si decidera a riforma re 
< il regime tributario con la 
sua esasperata progressivita • 
e a « re\isionare il sistema di 
sicurezza sociale >. Tutta la 
stampa di destra afferma che 
la crisi 6 scoppiata perchd gli 
inglesi producono meno di 
quanto consumano e in questi 
consumi < eccessivi » indica in 
primo luogo il sistema di si
curezza sociale. gli orari di 
lavoro ecc. E' evidente la 
strumentalizzazione che di 
questi avvenimenti si tenia in 
chiave italiana. 

II compagno Riccardo lom
bardi ha invece, giustamente. 
affermato che «la causa fon
damentale delLi crisi della 
sterlina non risiede — come 
si ama dire virtuosamente — 
nel fatto che il Regno Unito 
vive al di sopra delle proprie 
possibility >. L'errore della po
litica inglese — ha proseguito 
il parlamentare socialists — 
risiede nel non aver dato prio 
rita alia produzione rispetto 
alia moneta. « A questo errore 
— afferma Lombardi — non 
si 6 sottratto neanche il go
verno laburista il quale non 
ha operato quel rovesciamen-
to del rapporto tra moneta e 
produzione che avrebbe sot
tratto l'economia britannica al 
sistema del go-stop-go *. « E 
sono cose difficili — afferma 
sempre Lombardi — ma alia 
portata di un governo che 
fruisca di larghissimo soste-
gno popolare. necessario per 
sottrarsi al dominio della 
City». In altri termini Lom
bardi critica la politica labu
rista per non aver realizzato 
determinate riforme sul piano 
della produzione. preferendo 
la manovra di fermare. rilan-
ciare e poi rifermare l'econo
mia (questo il significato del
la formula inglese go-stopgo). 

Chi ha fatto le spese di que
sta politica? Implicitamente il 
compagno Lombardi, con chia-
ro riferitnento alle cose ita-
liane. si pone questa domanda 
e cosi conclude la sua dichia-
razione: « Vorrei aggiungere 
che Taccaduto dovrebbe in
durre qualche riflessione agli 
zelatori italiani della politica 
dei redditi. Tale politica e 
stata applicata in Gran Bre-
tagna a lungo e in modo dra-
stico e i risultati sono davanti 
agli occhi di tutti >. La pole-
mica e rivolta anche verso 
Ton. La Malfa, il quale ha re-
spinto le osservazioni di Lom
bardi con una dichiarazione 
nella quale si pone un'assurda 
altemativa: o la politica dei 
redditi o la svalutazione del
la moneta. 

In campo dc si registra una 
dichiarazione dell'on. Folchi 
ove tra 1'altro si auspica che 
dalle vicende della sterlina si 
tragga spunto per la soluzio-
ne c pronta e negoziata della 
crisi del Medio Oriente e del 
CanaJe di Suez >. L'on. Folchi 
afferma anche che fl maggio
re interrogativo riguarda ora 
la possibflita che ringhiltcrra 
entri nel MEC, ma lascia si-
gniflcamente questo interroga
tivo senza risposta. 

Sul piano dei riflessi econo-
mid la svalutazione della ster
lina e stata oggetto di una 
riunione di alti funzionari del 
ministero del commercio este 
ro. sotto Ia presidenza del mi
nistro Tolloy. Una nota sotto
linea che la svalutazione della 
sterlina e le misure di auste
rity comporteranno maggiori 
diffkolta per le esportazioni 
italiane in Inghilterra e nei 
paesi deU'area influenzata 
dalla moneta inglese. mentre 
< e prevista una maggiore ca-
pactta esportatii-a di questi 
stessi paesi. quindi un poten 
riale aumento della concor-
renza delle nostre esporta
zioni ». 

Mosca 

Prevista una 

crisi di fiducia 

per i laburisti 
Le «Izvestia»: nuovi sacrifi-
ci per i lavoratori inglesi 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 20 
Le autorita monetarie del-

l'URSS hanno preso atto del-
1'avvenuta svalutazione della 
sterlina e hanno stabilito il 
nuovo corso nella misura di 
due rubli e sedici copeche per 
lira sterlina, il che costitui
sce appunto una alterazione 
del cambio precedente del 
14,3 per cento a vantaggio del 
rublo. 

La notizia della decisione 
del governo Wilson ha avuto 
una larga eco sugli organi di 
informnzione. II fatto. preve-
dibile. che tutta una serie di 
paesi' abbiano provveduto a 
svalutare. talvolta in misura 
maggiore della stessa sterlina. 
la propria moneta. sta n te-
stimoniare — scrivono stase-
ra nel loro editoriale le 

Bruxelles 

Discussa 

dai «sei» 

la svalutazione 

della sterlina 
BRUXELLES. 20. 

L'odierna riunione del Con-
sigb'o dei ministii della CEE, 
intesa a discutere la domanda 
di ammissione della Gran Bre-
tagna nella comunita. e stata 
doniinata dalle ripercussioni del
ta svalutazione della sterlina. 
misura considerata in genere 
necessaria sebbene non suffi-
ciente. per creare condizioni 
meno difficili alia accettazione 
della richiesta inglese. 

In mattinatn il ministro degli 
Esteri della Germania occiden
tale. Willi Brandt, aveva pro-
posto che la Commissione ese-
ctitiva della CEE prendesse con-
tatti con la Gran Bretagna. per 
preparare una relazlone sulla 
svalutazione della sterlina in 
connessione con le condizioni 
richieste a Londra per I'am-
missione alia CEE I rappresen-
tanti di Italia. Olanda. Be'gio 
e Lussemburgo si erano dl-
chiarati favorevoll a tale pro-
posta. ma il ministro deeli Este
ri francese Couve de Murville 
ha obiettato che spelta agli in
glesi prendere in esatne le ulte-
riori misure che potranno ren
ders} necessarie per sanare la 
loro economia. Non spetta ai 
« sei» discutere tali misure. ne 
essi possono « legpere le foglie 
di the >. per prevedere in quale 
direzione andra l'lnghilferra. 

In serata e stato ragm'imto 
un compromes«o. in base al qua
le il presidente della Commis
sione. Jean Rev. ha aceettato 
il comp'to di prendere contatti 
internaz'onali. al fine dl sfabili-
re in che modo la svnlirta7ione 
della sterlina pos«a influire sul
la richiesta britannica di am
missione. II mandato di Rey 
non speciflca che ejjli dehba 
prendere contatto con gli Inelesi. 
ma egli e libero di farlo In 
questa forma, comunque. i suol 
collooui con diriffenti britanni-
d non avranno il carattere di 
un awio dei nego7iatl. che e 
(fiudicato prematuro soprattutto 
dalla Francia E" stato ch'esto 
a Rpy di pre«entare una rela-
rione non formale al mini«tri 
della comunita entro il 4 o I'll 
dicembre. n»rcne no««a essere 
discussa nella rfunlone mini-
ster;a'e flssata per il 18 di
cembre. 

« Isvestia > — che gran par
te del mondo capitalistico 
godeva dj una (juotazione mo
netaria artificiosa e che si ri-
\cla quanto mai attuale il ca
rattere spietato della concor-
ren/a monnpolistica 
' Sia il cummentatore della 
TASS che quello dell'organo 
govcrnativo pongono in primo 
piano i riflessi internn/.ionali 
del prowedimento E' caduto 
lo statu di privilegio della 
sterlina - essi nntano — per
chd non e'era posto sul mer
cato monopolistico interna-
zionnle per morci nrtifiiial-
mente sopravalulate: per ren-
derln cumpetitivo ci si e dn-
vuti arrendcre al dollaro. al 
marco tedesco, alio yen giap-
ponese La speranza di Wilson 
e di aver convinto i membri 
del Mercato Comune che I'ln-
ghilterra ha rinunciato ai suoi 
passati privilegi e che pu6 
entrare a far pnrte della CEE 
senza pericolo per i partners. 
Ma egli non puo far finta di 
non sapere che anche la mng-
gior parte dei membri del 
MEC sono alle prese con To-
nomem di ristagno economica. 
I < Sei » hanno espresso sod-
disfazione pit la decisione la
burista. riianuo perlino' defi-
nita coraggiosa e hanno pro-
messo di aiutare ringhiher-
ra rimuovendo la loro prece
dente opposizione alia conces-
sione di un prestito internazio
nale al governo di Londra. 
Ma tutto questo non signlfi-
ca che essi abbiano aperto le 
porte del MEC; significa anzi 
l'opposto come dimostra il 
fatto che si e deciso di au
mentare la vigilanza comuni-
taria a seguito della preve-
dibile maggiore competitivita 
delle mercj inglesi. Con cio 
uno degli obiettivi centrali 
della manovra di Wilson ap-
pare fin da ora mancato. 

Cio che invece ha potuto 
subito realizzarsi e un ulte-
riore, massiccio sacrificio per 
i lavoratori inglesi. sacrificio 
a cui non corrisponde affat-
to la certezza di un consoli-
damento della sterlina e di un 
significativo accrescimento 
delle esportazioni Con tutta 
probability — nota I'organo 
del governo sovietico — si 
aprira una profonda crisi di 
fiducia verso il partito la
burista che vinse le elezioni 
per 1'incapacita dei conserva-
tori di risanare la situazio
ne internazionale della ster
lina, e che ora ha scelto la 
stessa precisa strada del par
tito avversario. 

Al fondo di tutto sta 1'inca
pacita dei laburisti di uscire 
dalla logica dei blocchi eco-
nomici e politici chiusi. A 
questa logica essi hanno sacri-
ficato un loro giudizio auto-
nomo sulle avventure aggres
sive degli Stati Uniti e han
no voltato le spalle ad apertu
re politiche ed economiche 
sull'intera area del continente 
europeo non vedendo oltre 
I'lllusorio orticello del MEC. 
Una autentica forza di sini
stra avrebbe dovuto ricercare 
la soluzione dei contraccolpi 
che aH'Inghilteira derivavano 
dal crollo di antich} predo-
mini e di artificiosi privilegi 
nella direzione di un supera-
mento nella scissione del con
tinente. Ci6 non e stato e — 
concludono !e t Isvestia » — 
ci6 spiega il vigore crescen-
te con cui si levano in In
ghilterra voci per una ario-
ne unitaria di sinistra. 

Enzo Roggi 

Senato 

Per il governo la disoccupazione 
rappresenta un fattore di equilibrio 

Sorto con 1'intento proclamato 
di risolvere il problema deH'oc-
cupazjooe e correggere i p:0 
gravi squilibri del paese. Q cen
tro sinistra ha finito con 1'esal-
tare addirittura la disoccupaao-
oe come < fattore di equilibrio > 
della nostra economia. Non e 
una forzatura propastandistica. 
Nella cosiddetta reiazione previ-
SKmale e programmat ca. che 
accompagna il b.lancio stataie 
per il 1968. U governo nJeva 
infattl che nel '63 e nel '66 vi 
e stato un « moderate incremento 
dei salan industriali > e < uno 
sviluppo mtenso della produtti-
vtti ». C 6 ha permesso < la n-
costituzione di nocevoii margin! 
per le imprese >. 

Che cosa s\ prevede per Panno 
venturo? « Per il '68 — dice la 
relatione — Ia situazione del 

mercato di lavoro, elemento de-
ciaivo per valutare le prosoet-
tive di evoluzione dei salari, 
oon sembra present are tensioai 
<b riaevo: it tone di lavoro 
sono aneora a un livello infe-
riore a quello del pieno impiego: 
esistooo inoltre quote ruevanu 
di d.soccupazxme nel settore del
le costnnriora e deU'agrico!tura>. 
I modemi programmaton di ceo-
trosmistra non difettano in chta-
rezza. Pwto che la forza-lavoro 
e una merce come !e alt re. eua 
* soggetta alia tegge della do
manda e aell'otTerta. E poiche 
la disoccupazione e sempre im-
ponente si pod stare tranquilb 
che nel 1968 non vt saranno per 
I salari c tension! di rllievo*. 
E la conclusione non e meno 
chiara: < L'equilibrio oggi rista-
bilito tra la dinamic* dei coiU 

e queja della produttivita dovTa 
essere mantenuto per consentire 
il proseguimento deia espan-
skne>. 

B compagno VACCHETTA 
(PCD. totervenendo ieri al Se
nato nel dibattito sul bilancio. 
si e nfatto a quest* afferma 
zioni. che ha deflnito ciniche. 
per sottobneare la parabola del 
centro sinistra. La politica so 
ciale promessa nei programmi 
orginan e andata in fumo Dal 
'64 al '65 sono stati euromessi 
dalla produzione circa settecen-
tomila lavora ton Con I'aumento 
deUa disoccupazione. e uno sfrut
tamento intensincato smo a ntmi 
crudeh. i lavoratori hanno pa-
gato la ripresa economica. 

Questo e il prezzo che Rumor 
alia TV ha avuto U coraggo di 
derkiire c modesto >. Dal '46 al 

'66 — ha ricordato Vacchetta — 
vi sono stati qjasi ventitre ad-
liom di infortuni sul lavoro oon 
82.557 morti e quasi un miliooe 
di invalid: permanenti (piu di 
quelli delle due guerre mondial! 
messi asAieme) Ma e sigruflca-
tivo che due terzi di questi in
fortuni si siano venncati oe> 
I'ult mo decennio Anche questo 
e un prezzo modesto per la DC? 

Vacchetta ha concluw dicendo 
che in questo qjadro non puo 
meravigliare che il centro sini
stra non abb:a mantenuto nep-
pure I'impecmo dello statuto de* 
lavoratori. Cosi coma e naturaje 
e giusto che i lavoratori contro 
questa politica si battano con 
sctopen e occupazioni di fah-
briche come attualmente awivne 

f. i. 

. - : % » * • . . 
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Pagano 15 miliardi per pascoli dove gli animali muoiono di fame 

I pastori sardi a Roma: «viviamo 
con le pecore sfruttati da tutti» 

I padroni della lerra prendono il 60%r i commercianfi di formaggio fanno i milioni, i Consorzi agrari preten-

dono cambiali - Chiederanno ai parlamenfari una legge che consenta di realizzare una nuova condizione umana 

Multe depenalizzate 

Non si va piu 
in galera per 

il codice 
della strada 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20 

I pastori sardi sono in mo-
vimcnto, dalla Gallura alia 
Barbagia, dal Ghilarzese flno 
al Sulcis e a! Campidano. 
Non 6 la prima volta che si 
battono, ma ora e diverse 
«L'unione fa la forza >. ci 
hanno detto mentre a decine 
salivano stasera sulla nave di 
linea diretta a Roma. Si re-
cano dai parlamentari: « Per 
ottencre qualcosa occorre 
creare un movimento uni-
tario. Non dobbiamo prcsen-
tarci isolati, divisi. So conti-
nueremo a percorrere la vec-
chia strada, sara la fine >. 

La posta in gioco e grossa: 
•alvare il patrimonio zootec-
nico. Gia gravemente indebo-
lito dalle recenti stugioni sfa-
vorevoli, \iuesto patrimonio 
corre il rischio di essere di-
strutto. La moria di bestiame. 
per fame, a causa della sie-
cita, ha raggiunto indici spa-
ventosi. Le pecore rimaste in 
vita e sul punto di figliare 
abortiscono. non danno frutti. 

« Avevo acquistato 150 pe
core 1'anno scorso. carican-
domi di cambiali. Me ne sono 
rimaste appena 79 e anche 

queste rischiano di morire 
perchd l'erba e bruciata e 
non posso nutrirle col man-
gime >. n piccolo proprietario 
Luigi Eba. di Silinuan. ci 
dice che si e deciso a recarsi 
nella capitale in quanto vuole 
leggi a favore della pasto-
ri/ia. « Altrimenti. affondiamo 
tutti ». 

L'Unione regionale del con-
tadini e pastori ha chiesto al-
le autorita governative di soc-
correre il bestiame con fo-
raggio e mangime gratuiti e 
una forte riduzione dei ca-
noni di fitto che oggi cavano 
sangue da un'economia esau-
rita. Senza un provvedimento 
d'emergenza. sara la miseria 
e la fame per 300.000 sardi 
che daH'allevnmento traggono 
ogni ragione di vita. 

Siamo andati a incontrare 
alcuni di questi pastori. sul
la montagna. A 5 km. da Nar-
cao. sulla cima di una collina 
senza sentiero. in un ricovero 
di fortuna dove viene riunito 
il gregge. ecco un pastore: 
Domenico Mandaresu. Col 
suo aiutante ha appena finito 
di rincorrpre il gregge. Le pe
core. uscite la mat.ina presto. 
si erano disperse. Verso l'ora 
di pranzo. il pastore le ha di 

nuovo rinchiuse nell'ovile. 
« Siamo venuti a vedere co

me vivete >. diciamo. II pa
store risponde pronto: « Vi-
viamo qui. con le pecore. a 
lavorare e a difenderci: dal
la siccita. dalla neve, dalle 
malattie, dal padrone dei pa
scoli e dagli industrial! del 
formaggio che sono delle vere 
e proprie sanguisughe. E cosl 
tutto il giorno: 12. 15. 16 ore 
a seguire le pecore. alia ri-
cerca deH'crba. a mungerle e 
lavorare il latte ». 

Altri anni. anche se poco. 
hanno guadagnato qualcosa. 
Stavolta niente. Giusto per 
mangiare. loro e la famiglia 
rimasta in paese. 

c Una pecora ci rende 16.000 
lire e ci costa piu o meno 
10.000 lire. Settemila lire in-
cide il profltto di pascolo. 
3.000 costa il foraggio. Poi 
ci sono il velerinario. le tasse 
e altro ancora. Insomma il 
conto d questo >. Settemila di 
fitto. al padrone della terra. 
mentre il pastore non ricava 
nulla, vive nella miseria per-
manente: e questa grande in-
giustizia che sta alia base di 
tutto il sistema. 
• cCol sistema del comprare 

II treno di cloro deragliato negli USA 

Tutta la citta evacuata 
per la nube asf issiante 

rlentrare nelle loro case nono-NEWTON - I cittadinl dl Newton, nell'Aiabama, non possono ancora 
slant* che la lung* opera del vigil! del fuoco abbia clrcoicritto e poi spento I'incendio del treno dera-
gliato alia periferia della citta e abbia scongiurato I'esplosione del vagone di cloro. Permane sulla zona 
una spessa nube dl vapori ammoniacali, fuoriusciti da altri carrl dissestatl nel deragliamento. Scuole 
• casernw accolgono duemila e cimjuecento profughi da sabato sera, quando si e veriflcato lo scontro, 
•eguHo dal furioso Incendio. ( N E L L A T E L E F O T O A . P . : una vtsione aerea del dtsastro). 

Ferl a morte un commilitone 

Condannaffo i l 
milifare omicida 
per uno scherzo 

UDINE. 20. 
La Corte dWssise di Udine ha iniziato sta-

mane e concluso il procedimento a canco del 
•nlitare Pietro Bianco, residente a Vercelli. in 
via Neghelli 24. detenuto nehe careen di Udine 
sotto rimputazione di omic.dio preterintenzio-
nale. per aver ucciso. con un co!po di baionetta. 
il commilitone Ange'.o Pucello. da Roma, dove 
abitava in via CafTaro 24. Il Bianco e stato 
condannato a quattro anni cinque mesi e due 
giorni di reduswne. 

II grave fatto di sangue si verified nella 
caserma del 59. Fanteria sito in localita Coscat 
di Codroipo. nella notte fra i! 29 e il 30 agosto 
scorsa n racconto deH'imputato e le testimo-
nianze portate in aula da numerosi militari che 
assistettero al fulmineo episodio senza riuscire 
a intervenire. hanno chianto lo svoJgersi dei 
fatti. 

Nella caserma, come awiene in tutti i re-
parti militari. specie ad opera dei piu anziani 
che si ritengono in diritto di far pesare sulle 
reclute questa loro anzianita di servizio. scherzi 
di vario genere erano frequenti. 

Il Bianco aveva lamentato la sparizione di 
una spazzo!a e quella stessa sera si era tro-
vato tra le lenzuola una biscia morta. Piu 
tardi. quando si erano spente le Iuci e moUi g:a 
dormivano, un recipiente pieno d'acqua gli fu 
rovesdato addosso. Egh probabilmente riteneva 
che i ripetuti scherzi nei suoi confronti fossero 
opera del Pucello suo vkino di branda. 

Presa la baionetta si awentava quindi sul 
eampacno disteso a letto colpendolo mortaJ-

aH'addome. 

[ Dice la direzione dell'ospedale 

Nessun altro 
decesso per 

i l sangue infetto 
BRESCIA. 20. 

Nel reparto infettivi deH'ospedale S. Ant-> 
nino di Brescia e tornata una relativa calma 
dopo lallarme provocato dai misteriosi decessi 
di cinque persone. La commissione med:ca che 
ha eseguito le necroscopie ha chiuso il suo 
pnmo cick) di interventi con gli esami portati a 
termine sul corpo di una deile persone morte. 
Franco Fratus. 

I reperti acquisiti agh atti deTinehlesta sono 
stati portati. dai penti settori. nei laboraton 
delle universita di Pavia e d: Padova per le 
analisi che dovranno dare una prima risposta 
ai quesiti che la magistratura ha posto ai 
profes^on Introna e Bianchi. a proposito del 
plasma inquinato. Nelle g:omate di mercoledi 
e giovedi. con la riesumazjone delle salme degii 
altri quattro deceduti il quadro sara oompleto. 

L'amministrazione sanitaria ha sotto'aneato. 
ancora oggi, che dal < pull > di sangue sono 
stati estratti solo i cinque flaeoni che sono 
stati poi imettati ai cinque pazienti poi dece
duti e che pertanto — aflerma ancora l'ammi-
nistrazione ospedauera — sono pnvi di qual-
siasi fondamento le notizie di altri decessi. 
L'« iter > della richiesta de! plasma esclude 
che la contaminazione sia potuta awenire fuori 
dal normale cick) di centrifugazjone o di tra-
vaso. Il p'asma. infatti. viene richiesto diretta-
mente aH'emoteca e iniettato nel breve tempo 
di due ore dalla consegna. 

In serata si e diffusa la notizia che ana 
famiglia si e costituata parte civile nei con
fronti dell'Amministraiiane degli ospedali civili 
di Brescia. 

— dice ancora il pastore — 
1'industriale si porta via il 
latte al prezzo per lui piu con-
veniente — interviene Marco 
Angius. da Perdaxius —. Per 
esemplo i produttori di for
maggio si sono messi d'ac-
cordo e hanno fissato un 
prezzo di 90 lire il litro. men-
tre a noi il latte e costato 
quasi 200 lire. In precedenza. 
avevamo contratto debiti con 
gli stessi grossisti. per cui sia
mo stati costretti a versare il 
prodotto anche sotto costo. 
Ebbene. con il prezzo pagato 
al produttore. i grossisti di 
cittA hanno potutn realizzare 
centinaia di milioni di pro
fltto. Infatti. da un calcolo 
approssimativo, si pu6 de-
durre che il formaggio, che 
costa all'origine 500 lire il 
chilogrammo. viene poi messo 
in vendita a 1300 1500 lire, e 
nel continente anche a 1800 
lire >. 

Cos! non si pud andare 
avantl. E" tempo di cambiare. 
Pereio 1 pastori hanno deciso 
di recarsi in massa a Roma 
per manifestare. per combat-
tere tutti insieme. Una sola 
cosa si deve fare: pagare i 
pascoli al prezzo giusto e non 
cinque volte quello che val-
gono. Cinquemila lire a ettaro 
invece di 25.000 devono essere 
pagate. E poi restare ognuno 
su un pascolo suo, costruirci 
l'abbeveratoio, il ricovero 
per le bestie e poterlo mi-
gliorare. farlo fmttare e met-
terci magari anche la fa
miglia. 

« Sapete che i nostri figli non 
ci riconoscono quasi! In pae
se non ci siamo mai. da 
febbraio in poi. quando sia
mo costretti alia transumanza 
per 50-100 km. lungo i campi. 
E sempre in movimento ». 

I pascoli sono bruciati an
che perche nessuna opera di 
trasformazione vi & stata 
compiuta da parte dei pro-
prietari terrieri. Quelli vivono 
a Nuoro, a Cagliari. a Roma: 
vengono in Barbagia o nelle 
zone pastorali di tanto in tan-
to. per intascare i profitti, e 
basta. Per un gregge tipo di 
100 pecore. un pastore paga 
di affitto pascolo da 550.000 a 
650.000 lire Panno: una media 
del 60 per cento del prodotto 
lordo. Si puft calcolare che di 
25 miliardi — valore della pro-
duzione annua degli ovini — 
da 13 a 15 vengono intascaH 
dai proprietari assenteisti. 
che affittano pascoli incolti. 

Cera e e'e la possibUita di 
trasformare reconotnia pasto
rale con il Piano di Rinascita. 
Quattro articoli della legge 588 
tracciano i lineamenti e gli 
istituti giuridici nuovi dei 
piani di trasformazione. Car-
dine di questo programma e 
1'obbligo di rinnovare la pa-
storizia sulla base dei piani 
zonali e di direttive cultural!* 
emanate dalla Regione. 

Purtroppo. in cinque anni 
nessuna delle norme previste 
e stata attuata. nessuno degli 
istituti nuovi e stato creato. 
Ed ora la giunta DC-PSU del-
Ton. Del Rio propone di rin-
viare ancora. al 1969. 1'attua-
zione del primo Piano zonale 
di trasformazione 

Fermi gli istituti e le nor
me di rinnovamento. lasciati 
liberi di realizzare profitti i 
padroni inadempienti (invece 
di espropriarli. come stabi-
lisce la Iegislazione vigente), 
anche i fondi del Piano sono 
fermi: 150 miliardi risultano 
congelati nelle banche. 

Siamo cos] arrivati alia 
acutissima crisi odiema. La 
totta dei pastori diventa 
aspra. accesissima, per un 
motivo elementare: e questio-
ne di vita o di morte. Lo stes-
so assessore alTagricoltura. il 
sodalista on. Catte. senza 
trarre le dovute conseguenze 
dalla politica fallimentare del 
centrosinistra. ammette che i 
Consorzi agrari funzionano 
male: amministrano senza 
ispettori. senza controlli. 
senza rendiconti. I mangimi. 
tanto per citare un caso ma-
croscopico. si introducono sul 
mercato giocando al rialzo: 
6200, 6700. 7200 lire il quirt-
tale. I pastori che non hanno 
fondi sufficient! (doe la mag-
gioranza) sono costretti a far 
morire di fame le proprie 
pecore. Dal suo canto. I'am-
ministrazione regionale si di-
mostra impotente. < E' il MEC 
che aumenta il prezzo >. con-
ferma Ton. Catte. Perche? 
C'e la domanda pressante 
che agisce secondo le locali 
leggi di mercato. I pastori di 
Gavoi. che queste leggi non 
capiscono, hanno restituito il 
mangime: non possono pa
gare, neppure coo le cam
biali. Per salvare fl nostra 
ricco patrimomo. se non vo-
gliamo che il disastro si ab-
batta sui pastori e sulla in-
tera economia isolana. e indi-
spensabile che — oltre al par-
lamento — anche il Consiglio 
regionale intervenga con la 
massima urgenza per dar mo-
do a gli allevatori di acqui-
stare i mangimi necessari, 
per fare un drastico taglio 
alia rendita parassitaria. Per 
questo motivo fl gruppo del 

PCI ha presentato un proget-
to di legge che tende appunto 
a dare alia giunta uno stru-
mento di intervento a favore 
dei pastori e per aiutare i 
piccoli e medi allevatori con 
sovvenzioni destinate al mi-
glioramento delle aziende. 
C'd inoltre la legge sul ca-
none equo. che all'articolo 4 
dice che al lavoratore deve 
essere garantita la remunera-
zione del lavoro. 

La giunta regionale e il 
centrosinistra non potranno 
inoltre piu sollevare a loro 
difesa il pretesto della man-
canza di una legge per ve
nire incontro alia economia 
pastorale. Lo strumento del
la legge e offerto dal gruppo 
comunista: e i pastori. oggi. 
scendono in piazza per farlo 
approvare. 

Giuseppe Podda 

A partire dal 25 novembre 
non ci sara piu galera per 
contravvenzioni al codice della 
strada. Quel giorno. infatti. 
scattera la legge per la « de-
penalizzazione * e la compe-
tenza per le violazioni del co-
dice non sara piu del pretore 
penale. Se ne interessera il 
prefetto o. nel caso di viola
zioni agli ordinamenti comu-
nali e provinciali. rispettiva-
mente il sindaco e il prcsiden-
te della Provincia. 

La nuova legge togliera ai 
pretori un lavoro non indiffe-
rente: due o tre milioni di pro-
cedimenti penali I'anno e al-
trettanti decreti penali. Ai pre
tori restera la competenza per 
tutti quegli articoli del codice 
della strada che prevedono 
non l'ammenda. ma il carce-
re. Fra questi: la guida sen-

o a destra, 1'uso di fari abba-
glianti aH'incrocio con altro 
veicolo. la guida in stato di 
ebbre7za alcoolica. 

La conversione della pena 
pecuniaria in detentiva, il 
meccanismo. cioe. per il qua
le gli automobilisli rischiava-
no il carcere anche per le 
contravvenzioni meno gravi. 6 
abolita. Quindi niente piu car-
cere per: il divieto di sosta, 
di fermata o di transito, 1'ec-
cesso di velocity generico. la 
mancata osservanza dei limiti 
minimi di velocita. della pre
cedenza. dolla mano da tone 
re. della distanza di sieurez-
za. Basta dire che il solo di
vieto di sosta era causa di 
una buona metd doi decreti 
penali. 

fl decreto penale sara sosti-
tuito da un decreto ingiunti-
vo. Naturalmente bisognera 

Annunciato in California 

II cuore 
potra essere 
trapiantato 
a volonta? 

za patente. I'eccesso di velo- [ pagare ugualmente, si correra 
citA nei centri abitati, il supe- il rischio del sequistro. si sar/i 
ramento dei limiti di velocita 
segnalati da appositi cartelli. 
il sorpasso in curva, sui dossi, 

rincorsi daH'ufflciale giudizia-
rio. Ma non ci sara piu la ga
lera. 

NEW YORK. 20. 
L'Univcrsita di Stanford, in 

California, e ora in grado di 
eseguire il trapi.into del cuore 
umano. 

Lo affemiato in una intor-
vistd alhi rivista medica amc-
ricana «n»o journal of the 
american medical ass(X*i<ition» 
il prof. Norman Shumway del 
reparto cardiovascolare della 
facolta di medicina doll'atoru'o 
californiano. 

Shumway ha indicato che 
verso la fine del prossimo an
no sara prohihilmenti* effet-
tuato rcsjK'rimento. I'n.i sjv 
cialo « equipe » di chirurghi 
speciali/zati ha gia eseguito un 
elevatissimo num<To di tra-
pianti di cuori di c-ani: il ctio 
re degli animali e stato rimos-
so. trattentito in vita in spe-
ciali solu/ioni a base <li sale 
jx>r periodi varianti da una 
a sotte ore e quindi trapianta
to in altri cani dove ha fun/io-
nato rogolannente JXT mesi. 
alcune volte ]KT oltre un anno. 

«Abbiamo acquistato una 
esperienza cosi ampia nei tra-
pianti di cuori animali in la-
iKiratono — ha affcrmato il 
dott. Shumway — che ci sen-
tiamo in grado di eseguire una 
ojxTaziono analoga col cuore 
umano ». 

La persona da cui dovreb-
be essere prolevato 1'organo 
da trapiantarsi — ha |W)i spie-
gato il chirurgo, illustrando 
alcune difficolta inerenti all'o-
rkTiizione — deve essere deco-
duta in eta giovanile JXT cau
se non connesse a malattie 
o scompen-a cardiaci. II pa-
ziente. inoltre. deve ossere in 
condi/ioni fisiche generali tali 
il.\ poter affrontare il com pi i-
cato o difficile intervento. Nel-
l'UHSS. come noto. esponmen-
ti di trapianto del cuore TM 
animali e particolannente ca
ni. vengono rondotti con sue-
cesso ormai i\^\ anni. Ksrx*ri-
menti anche .sul cuore umano 
sono gia stati tentati in piu 
occasioni. 

In venti al giudizio del Tribunale di Terni 

Andavano a Industrie private 
le scoperte segrete del Cnen 

Fra gli impufati, oltre al chimico drogato, la sorella del presidente della Corte Costifuzionale 
E' accusata di millantato credito e associazione per delinquere - Un alto funzionario dell'ente 
nucleare incriminato per peculafo - Processato per inferesse privato anche un sindaco dc 

NEW YORK — L'eser- | 
I clto americano sta • 

esaminando I'opportu- I 
| nita di allestire una I 
• rampa mlssllistlca an-
I tibalistlca nella zona I 

I metropolitana dl New 
York. Verrebbe co- j 

I s t r u i t a a Jersey City, i 
• meno di tre chllo-

I metri e mezzo dalla I 
' statua della I Iberia 

I I 

Dal nostra corrispondente 
TERNI. 20. 

Venti persone a giudizio, di 
cui undici in arresto: queste le 
conclusion! del p.m. Romagno. 
li sui giallo di Nami, trasfor-
matosi ormai in uno scandalo 
di grosse proporzioni. 

Tullio Pietrocola. il chimico 
namese che si iniettava trenta 
Male al giorno di Pantophan, 
e qualche cosa di piu e di di-
verso dal personaggio del gial
lo delta droga e dell'uranio. Al
tri grossi nomi balzano al diso-
pra dello stesso Pietrocola. ri-
tenuto fino ad ora il personag
gio numero uno. 

Tra i venti rinvii a giudizio 
flgura la contessa Adele Am-
brosini, sorella del presidente 
della Corte Costituzionale. Con 
la droga. la signora Ambrosi-
ni non e'entra. D p.m. l'ha 
mandata a giudizio contestan-
dole due gravi reati: associa
zione per delinquere e millan
tato credito. Secondo gli ac-
certamenti del magistrato. la 
signora Ambrosini. awalendo-
si del credito che le deriva 
dall'essere appunto sorella del 
presidente della Corte Costitu
zionale. avrebbe tentato di far 
ottenere alia « Carbosinter >. 
la societa di Tullio Pietrocola. 
alcuni milioni di contributo da 
societa statali o a partecipa-
zione statale. 

Altro imputato e il dottor 
Achille Moccia, dirigente della 
Casaccia, uno dei funzionari 
principali del CNEN: il reato 

r—in poche righe—j 

Record di marcia 
ALDERSHOT (Ingtuiterra) — 
Una passeggiata straordinaria 
quella di un paracadutista in-
giese di 33 anni, il aergente 
Louis Gibson, che ha percorso 
in 42 ore la distanza dj 257.44 
chOometri. battendo il record 
moodiale di marcia di resi-
stenza. 

Mucche sui binari 
MILANO. 20. 

D traffico su'.Ia hnea ferro-
viaria Piacenza Cremona ha su-
bito oggi un ntardo a causa di 
due mucche che erano sui bi
nari. I due animali sono stati 
visti dal macchinista del con-
voglio. direUo a Cremona. D 
ferrmiere e riuscito a frenare 
a pochi metri dagli animali. 
Quindi. aiutato da alcuni passeg-
geri. e riuscito a sospingere le 
bestie oltre la linea ferroviaria. 

Brucia nave di fidrrnnHeri 
LISBON'A - I vlgilj del fuo

co stanno tentando di domare 
un incendio sviluppatosi a bordo 
di un mercantile norvegese ca
lico in parte di flammiferi 
svedesL 

Fuggi con la cassa 
MARSIGLIA — La pollzU 

fiudiruuia di Marsiglia ha ar-
restato reoercfl aoorso GMUOO 

Santoro. ex direttore deUa ban-
ca di Lucania a Maratea. che 
si sarebbe appropriate di 91 mi
lioni. 0 Santoro che al momen-
to dell'arresto non aveva dena-
ro con se. verra estradato. 

Diamante sforico all'asfa 
PARIGI — Un diamante az-

zurro a forma di cuore che ap-
partenne persona imente alia re-
gma Mana Antonjetta. sara 
messo aJ'asta a Pangi. 0 dia
mante e vaJutato circa 20 milio
ni di lire. 

La hippie foma a casa 
SYRACUSE (New York) -

Dopo essere scomparsa per 18 
gionu. Elizabeth Scboeneck, 0-
glia sedicenne del presidente 
del partito repubblicano dejo 
Stato di New York, e tornata 
dai geniton. che erano convinti 
che < Liz > si fosse unita ad 
un gruppo dj < hippies » di New 
York, 

Armi nell'ovile 
NUORO — Tre pastori sardi. 

i tre fratelli Bottaru. sono sta
ti arrestati per detenzione dt 
armi da guerra. Nel loro ovile 
sono stati ritrovati due chili 
di dtnamite, 30 metri di miccia, 
ISO bossoU per fucile mitraglia-
tore, una pistols, un fudle e 
altri due chili di esokMivo. 

contestatogli 6 quello di < pe-
culato continuato per gli an
ni 63-65 >. E reato sarebbe sta
to commesso dal Moccia non 
solo prelevando alia Casaccia 
e passando al Pietrocola i cin
que tubetti dell'uranio. Secon
do le indagini del p.m.. questo 
imputato sarebbe al centro di 
un giro piu complesso e scan. 
daloso. A Pietrocola, infatti. 
venivano distribuiti. nonostante 
i segreti d'ufficio e i segreti 
sui brevetti industriali. gli stu-
di e le ricerche scientifiche 
realizzate da c equipes > del 
CNEN. da studiosi. cioe. pa-
gati dallo Stato: in cambio di 
questi grossi favori. Pietroco
la forniva alcuni studi. frutto 
del suo lavoro, ad un funziona
rio del CNEN. il quale li fir-
mava. 

Altro personaggio che nsul-
ta tra gli imputati e il sinda
co dc di Martinsicuro. il co-
mune del Teramano, in Abruz-
zo. dove si e trasferita la D3N. 
< Industria Basso Nera >. la 
societa per ia quale lavorava 
Tullio Pietrocola prima di dar 
vita alia t Carbosinter» D 
sindaco di Martinsicuro. Alber
to Tombolini. e stato rinviato 
a giudizio « per interesse pri
vato in atti di ufficio >. Anche 
I'ingegnere capo della IBN. Se-
rafino Palestini. e stato rin
viato a giudizio. 

Ounque un capitolo nuovo si 
apre in questo giallo-scandalo. 
E" quello che riguarda la ri-
cerca sdentifica in Italia, il 
rapporto assunto tra funzionari 
e dirigenti dello Stato e fun
zionari e aziende private. Pas-
sa qindi in second'ordine il 
processo alia droga. Gli impli-
cati sono molti. anche se alcu
ni di essi risultano di poco ri-
lievo 

Oltre ai nove arrestati nelle 
settimane scorse altre due per
sone sono state tradotte nelle 
carceri di via Carrara pro-
prio ieri: si tratta di due bal-
lerini. un transfuga cubano. 
certo Martinez e una ragazza. 
Ariana Nardi. Vi e un altro 
straniero impb'cato in questo 
giro, un greco. Atanasio Cuco-
pulos. 

D processo sara fissato pre
sto. Sara un processo di gran
de rilievo. non solo e non 
tanto per la droga. ma per 
questo traffico di brevetti in. 
dustriali. per la fuga di noti
zie scientifiche, per il furto del
l'uranio. 

Alberto Provantini 

Due vinte e due pari 

Partita a scacchi 
fra ca kola tori: 

URSS batte USA 

Scioguro aerea 

negli Urali 
MOSCA. 2a 

Un aereo passeggen sovietico 
€ Uyushin 18 » e precipitato di-
versi giorni fa nella zona di 
Sveriovsk, negli Urali. Lo an-
nuncia oggi la TASS. 

L'agenzia non precisa il nu
mero delle vittime ne aggiunge 
particolan sulia <aagura. An-
nuncia che una commissione go 
vemativa capeggiata dal vice 
primo ministro Smirnov e stata 
nominata per identificare le 
cause del grave incident*. 

Dopo un anno di aspra lotta. 
si e concluso il torneo di scac
chi tra due potenti campiom. 
che per la prima volta si af-
facciavano alia nbalta uiterna-
zionale del nobil gioco: un cal-
colatore elettronico so^etico e 
uno americano. Ha vinto il pri
mo. con due < matti > e due 
< pari >. Gli scienziati amenca-
ni hanno telegrafato ai loro col-
leghi sovietici: «Si. il vostro 
"computer" ha ragione; non ci 
sono, per gli ultimi due incon-
tn. ne vinti ne vincitori; lo dice 
anche il nostro. CongratuJazio-
ni. Siete i piu forti ». La mac-
china sovietica. infatti. aveva 
vinto le due prime partite. 

II cervello elettronico tnon-
f a tore e stato programmato dai 
matematici Georgi Adehon Vel-
ski, Vladimir Arlazarov, Ale-
xandr Bitman. Alexandr Shivo-
tovski. Anatoli Uscov. Quello 
sconfitto e stato messo a punto 
da una « equipe * deli'universi-
ta Stanford (Palo Alto. Califor
nia) diretta dal professor John 
McCarthy. 

Tutti e due 1 meccanismi era-
no stati forniti di una memoria 
con registrate le regole del gio
co. le posizioni di partenza de
gli scacchi e i nspettivj valori. 
Fin qui. tutto uzuale; cambia-
vano pero i tipi di program-
maz:one. per cui la partita e 
duenuta una sfida tra le due 
grandi scuo.e di matematica su. 
penore. quella sov.etica e quel
la amencana. 

Se si pen.>a che una sequen-
za di mos.se. nel gioco degli 
scacchi. pud essere scelta tra 
alcune decine di rmgliaia di 
milioni di milioni di milioni di 
milioni (per la precisione: ira 
alcune decine di ottiliardi) di 
combmazioni. si potrebbe cre
dere che. per una soia mossa. 
anche il p;u perfetto calcolato-
re imp'e?herebbe deane di an 
ni. Invece il calcoiatore se la 
cava in un tempo relativamente 
breve: in un anno, come si e 
visto. sono state g:oca:e quat
tro partite E moito tempo si e 
perduto per la trasmissione del
le mosse: I dje c robot». in
fatti. avevano un codice comu-
ne- tncidevano la comunicazio-
ne della mossa su una piastrtna 
traforata che veniva spedita al-
l'umrersita awersaria. che 
prowedeva a in$erir!a nel pro-
pno camp one. perche co'Jega-
re le due macchine in modo da 
far loro svolpere automatsca-
mente gli scambi di mos«e sa
rebbe stato troppo dispendoso. 
Non si sa quanto durav* ogni 
elaborazione: certo. non tanto 
tempo da poter provare tutte 
le mos«e e contromosse succes
sive. 

Ebbene; ciascuno dei due cat-
colatori sapeva gia escludere le 
mosse sicuramente inutih o 
dannose, e sceglieva quella 

btiona sulla base di una « teo 
na » che andava elaborando e 
vejificando via via che si svol-
gevano gli incontn. E' abbastan-
za chiaro che, a questo punto, 
si va al di la della cunosita 
scacchistica: si entra nel cam-
po della cibernetica. dello stu-
liO sul comportamento seletti-
»-o dei cervello umano. nleva-
bile osservando il comportamen-
to delle macchine. 

E se la macchina vemsse 
opposta all'uomo? E" noto che. 
ai contrano delia dama (gioco 
analitico per eccellen/a) zh 
scacchi sono mo.to c piii uma-
ni »: Iasciano un grande mar-
gine airimprowisazione. ai « sa
crifice > piu pericolosi di que
sto o quel pezzo. pur di giun-
gere al momento della ventA, 
al «matto > improvviso e im-
previsto Vincera la logica stnn-
gente del « computer > o la ca-
pacita dell'uomo di tender tra-
nelli e di c ironizzare > sull'av-
versano? 

E" prevista — ma non si quan
do verra giocata — una par
tita tra il < robot > e U grande 
campione sovietico Petrosian. 
Staremo quindi a vedere. 

Superfluo. a que-to punto. 
aggiunzere che U « computer » 
sovietico non viene usato sol-
tanto per giocare agli scacchi. 
ma anche per d:ff;cilj compti 
di programmazione e p'evisio-
ne econom:ca. 

ANNUNCI SANITARI 

dermafot«9» 

STROM 
Medics MMclalltta 

DOTTOK 

DAVID 
Cur* 4Cieros«nte larcit'uiaion^iit 

•enza operaziooe) delle 

EM0»R0IDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazioni ragjMjl, 
flebltl. eczeml. ulcere varicoe* 

V B N B R E K . P B L L E 
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diajnosi e cura delle « tele • diirua-
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stertie. dcficienze e anomilie testuali). 
Cons'jltazioni e cure rapidt pre-pott-
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ROMAi Via del Vimlnale St . Int. 4 
(Stuione Termini). Vitite e cure 
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La programmazione del centro-sinistra 

Piano e fe 9*1110 
ma a l suo posto 
c'e «l'antipiano > 

) 
- PIANO IUJIS1ICO EPI 
— PIANI ZONE IRRIGUE 

I N I E M A H t M M A 

- AREE DfPB(SSl 
CENIRO NORD I U G G I 614) 

PIANO DEI 
COMPIENSORIO 
IURISIICO 

PIANO REGOtAIOSE 
NUCIEO INDUHRIAIE 
RIEII CITIAOUCAtE 
PIANO IURISIICO EPI 

- PIANO REGOIAIORE 
N U C I I O INDUStRIAU 

- PIANO IURISIICO EPI 

- PIANO REGOIAIORE 
NUCIEO INDUSlRIAl t 

- PIANO COMPRENSORIO 
IURISIICO OEl CIRCEO 
E OEl GOIFO 01 GAEIA 

La plnnlflca-
zione reglonnle 6 
ferma ma attra-
verso le Inizlatl-
ve settoriali, na-
see I'lantipianok. 
In un documen-
to dell'INU si 
fornisce I'elenco 
di tali Initiative, 
una parte delle 
quali, le plu evi-
denti, e ripro-
dotta nel grafl-
co c h e sopra 
pubblichiamo, ad 
esse occorre eg-
giungere sempre 
sulla base delle 
indicazioni for-
nite dalla sezio-
ne laziale dello 
INU, II com-
prensorio luristi-
co del litorale 
abruzzese moli-
snno, che inte-
ressa, se non al-
tro sul piano 
d e I coordin.-*-
mento, anche la 
nostra regione. 

Un circostanziato documento della sezione laziale dell'INU - Critiche per 
la mancata realizzazione di una radicale riforma urbanistica - La Re
gione unico organismo in grado di attuare una reale pianificazione 

L'elalxirazione degli studi e 
[la definizione del piano regio-
Jnale di svilup|X> senile tempi 
[ the dclinire. tome in casi to 
[me questo si fa, c lunghi » l»>-
ftrebbo api«irire un eufemismo. 
iL'unito nsultato per ora otto 
jnuto e ia redazione di un do-
[inento sugli obbiettivi genera-
Jli. ma jl resto non va avanti, 
tie commission! non si riunisco-
ino o si riuniscono solo saltua-
Iriamente. I' impegno assunto 
{pubhlicamcnto dal sindaco la 
iprimavera scorsa davanti ai 
rapprescntanti di tutti gli cnti 
locali della regione di giungc-

i re alia definizjone del piano 
(< entro le ferie» e saltato. E 
[intanto. in assenza del piano re-
i pionale, si nssiste alia prolife-
Irazione dei piani settoriali, del-
l i e iniziativc locali e non coor

dinate: fenomeiio questo estre-
mamente preoccupante e gra-
ve perche sta a signil'icare che 
a parole si programma. si or-
ganizza lo svilup|H> etonomito. 
si coordinano « iniziative fina-
lizzate nl superamenln degli 
squilhri » (titiamo una delle tan-
te frasi di una delle tante re-
la/ioni programmatorie del cen
tro-sinistra). ma nella pratita 
si va avanti come prima, con 
la politica delle incentivazioni 
settoriali che sugli squilibri agi-
sce solo nel senso di aggra-
varli. 

Va quindi accolto con estre-
tno interess'? e valutato in tutti 
i suoi asj>etti un recente docu
mento approvato dal Direttivo 
della sezione laziale dell'Istitu-
to Nazionale di Urbanistica sul
la situazione della pianificazio-

[Si complica la crisi capifolina 

RISERVE DEL PSU SU 
PETRUCCI ASSESSORS 

jlnterpretato in questo senso un documento 
(del direttivo socialista - II PRI polemizza con 
[i socialisti e insiste per I'ex sindaco in Giunta 

Le riserve del PSU nci confrcnti dell'elezione del sindaco -
Jmissionario Petrucci ad assessore al bilancio. di cui gia ieri _ 
Ebbiamo dato notizia sia pure citando fonti ufficiose, sono -
fcrmai diventate ufficiali. In tal senso. infatti. e dai piii inter- -
ttretata una frase. contenuta nel documento approvato Z 
ll termine della riunione dell'Esecutivo socialista con -
1 voti favorcvoli. 9 contrari e 2 astenuti (fra i votanti a Z 
avore Pallottini. Marianetti. De Felice. Landolfi. Bruno Tom -
naso. Garorali c Galli; i contrari hanno votato un documento „ 
li sinistra: riferendos!, inTatti. aile « d.mcolta di tutti i grossi -
cntri metropolitan* ed in particolare al comune di Koma per «, 
a realizzazione di una sena politica amministr.itiva >. il docti- -
jiento del PSU giudica «ck'bba adottarsi una linea di assun . 

jione comune di responsabilita di ordine tinanziano e legisla- ; 
pvo. problemi QuesU che non possono Uovare sempltastica — 
oluzione nell'arUcolazione delle responfabilita operative della Z 
hunta >. Proprio in queste uitime pa">le e resa abbastanza -
hiara Ia posizione di nserva del PSU. e del resto tale e la _ 
iterpretazione che ufficiosamente ne danno non solo alcuni — 

lirigenti del PSU. ma git stessi dc. -
Due cose occorre rilevare comunque a proposito di questa z 

>5sa socialista: a) e presto per giudicare se essa sara soste- • 
jta flno in fondo o sc essa non fa parte solo di una pressione ~ 
Hitingcnte che certi ambienti del PSU intendono esercitare -
21 periodo delle trattative sulla DC: b) essa comunque segna Z 
ia svo'.ta rispetto alle dichiarazioni rese da Pala e Fraiese — 
appoggio alia < scopena » del repubblicano Mammi. secondo Z 
qu.ile tutto poteva risolversi se Petnicci. dimessosi da sin- z 

ico. avesse assunto 1'incanco di as>essore al bilancio. — 
Detto questo. occorre esammare quanto si atTerma nelle ™ 

lltn part: de! documento votato dal Direttivo socialista. In- -
into si ammette l'esistenza di c ottacoli. ntardi. jaxtori ire- Z 
anti che si sono mariifcstati. quali diff'colta di ordine finan- » 
iorio, oroanizzaliro e politico e che hanno obiettiramente pr& Z 
ttto un nstagno operative». Ccrto il documento non indica — 
rcsponsabili di tali ntardi e di tale nstagno. ma averli •. 
imessi t gia signiflcativo. Z 
11 PSU. poi. indica i modi per superare lattuale fase e — 

Jica alomi patiti immed:ati di impegno. «11 CD. — alTerma ~ 
documento — ntiene che la questione fondamentale resti — 

fottuazione del PRG ed in participate la rapida redaztone ed Z 
pprovazionc dei Piani particolarcpaiati. lo studio e la realiz~ « 
izione dell'Asse Attrezzato c dei Centrj Dtrezionalt. I'attua- Z 

lone dei piani di zona della "167" e la realizzazione della — 
tte metropolitana: in questo quadro. la rolontd di attuazione Z 
tel Piano Kego'-atore trora la teslimomanza p-ii qualif.cante Z 
fc'.l'attuaziorie di adcanati r.trumer,ti di piar.ificaz-.one ed in — 

irticolare nell'immediata realizzazione dell'Uiituto permanente ™ 
?r la Pianificazione. strumento preristo dal P R . e daali o.d.p. Z 

Ipproroti dal Consif/lio Comunale a coxclutide del di'wffiffl ™ 
tul pwaramma quinquennalc >. — 

c .41 fermo impegno dei sociahsti — cor.tinua lj documento — Z 
ieve corrispondere analoqo impemo delle altre ]orze politiche -
ii maagiorama. al fine di garantire stabihta. compattezza ed Z 
efficienza politica alia Giunta e alia maggioranza >. II PSU " 
conclude: « H cowiitofo direttira si riserra inoltre di valutare Z 
'impeano della DC anche alia luce delle posizirrii che emer- ~ 

\geranjio a conclusione del suo dibattito congressuale >. • 
I Le trattative fra i tre partiti hanno intanto subito uni bat- Z 
Ituta d'arresto che si protrarra fino alia conclusione del Con- -
Igrcsso nazionale della DC. ™ 

Secondo una noetizia d; agenzia. di chiara ispirazione c pe -
' trucc ianav il partito di maggoranza re'ativa avrebbe desi- Z 
gnato. « ufhcialm^Tite » Santini q u a e sndaco. S:i qjesro rnime " 
anche i rappresentantt del PSU e del PRI si sarebbero trovati ~ 
d'accordo. PiO che di una notma attcndibile. a nostro parere. » 
l'agenzia riflette nienfaltno che speranze. di certi ambienti 1 
politici. II documento del PSU paria chiaro. -

Ieri sera !a direzionc doH'un;one rom.«na del PRI ha emes^o Z 
un comunicalo in cui. polemizzando indirettamente col I'SU. Z 
«manifests la propria rneraviglia per la riapertura dei pro- -
blemi che le delegazioni dei tre partiti sembravano avcre I 
chiuso » sia per quanto riguarda Ic « pnorita programmatichc » -
•ia per la «strutturazione della Giunta >. La nota conclude Z 
fcisistendo suU'assegnazione a Petrucd deU'assessorato al ; 
bilancio. " 

ne territoiiale del I.a/io. nel 
quale apptmto si denuncia la 
pn>;ifera/.i)ione delle iniziative 
settoriali a totale scapito di 
un'eflicace azione pianificatrice. 

II documento tostata con ama-
rezza che i la meta di una ra
dicate rifurma urlxmistica sem-
bra paradossalmente allontanar-
si i> in (pianto z h> jorze politi
che preposte alia sua realizza
zione xembrano aver accantona-
to il problcma » e rileva the « la 
legixlazione urbanistica attuale 
e le realtd administrative esi-
stenti hanno ampiamcnle dimo-
strato di non csserc in arado di 
realizzare la pianificazione del 
territorio ». 

La denuncia delle inadempien-
ze del centro-sinistra non e equi-
vocabile. come non sono equivo-
cabili le conclusioni del docu
mento: < L' unica possibilitd di 
risolvere radicalmente lattuale 
situazione laziale — vi si affer-
ma — superarnfl le altuali ca-
renze. e attuare la confluenza 
in un discorso oraanico e coor-
dinato delle molteplici iniziative 
settoriali atlualmenle in corso. 
risiede a montc della rijorma 
urltanistica penerale. nella crea-
zione dell'Ente Retjionale, unico 
oraanismo in arado di porre in 
atto una politica di proaram-
mazione economica o di pianifi
cazione del territorio raccurdata 
al profjramma nazionale. artico-
lata in ambiti comprensoriali. 
ed ancorata. a tutti i livelli. a 
realtd amministrative istituzio-
nali. e percid effettivamente in 
grado di esprimere gli interes-
si della comunita ». 

Ma qual' e la situazione at
tuale? Anche a questo il docu
mento della sezione laziale del
l'INU off re una precisa rispo-
sta. II piano territorial de! La-
zio. per esempio, e stato posto 
alio studio nel dicembre del 
1952. Anni sono stati consumati 
per le analisi e le ricerche scien-
tifiche del territorio predispo-
ste dal ministero attraverso un 
ufficio speciale istituito pres-
so il provveditorato opere pub-
bliche. I risultati ottenuti pro-
ctirano solo una piii aggiorna-
ta conoscenza del territorio. ma 
non si giunso nemmeno a for-
mulare lo schema di un piano 
« s i a a causa dei limiti oapet-
tivamente posti dalla situazio
ne culturale. legislaliva e am-
ministrativa — afferma 1'IN'U 

— sia a causa di una potenzia-
le carenza di volonta positii'a >. 

Analoga sorte tocco — preci
sa 1'IXU — al piano interco-
munale di Roma, la cui forma-
zione fu decretata dal ministe
ro dei Lavori Pubblici su ri-
chiesta del Comune. < II piano. 
per quanto interessasse circa 
sessanta comuni. mirava esclu-
sivamente a risolrere in un am-
h\to piii vasto i problemi della 
capitate, difettando per le ca-
renze istituzionali proprie dei 
piani intercomunali. di un vero 
respiro territoriale. Tali carenze. 
a cui si apaiunaeva una scarsa 
coscienza delta d'tnensione terri
toriale che andavano assumendo 
i problemi urban'istici locali. re-
sero inpotsibile V adozione del 
piano, il cui schema luttavia era 
stato predisposto da un apposi-
io comitato di elaborazione. for-
mato da esperti». 

A questo punto il documento 
offre I'elenco dei piani o delle 
iniziative settoriali in atto. elen-
co da noi proposto nel grafico 
che pubb'a'chiamo. 

Per quanto queste iniziative 
possono avrre anche aspetti po-
sit i \ i . tuttavM n«>n si p:;6 — af
ferma 1'INU — non nutrire dub-
hi * sulla e'f carta at fini di una 
reale pianificazione del territo 
rio. di un mx-eme cosi complesso 
di iniziative r.on coordinate, al-
cune delle quali addirittura si 
soi-rappongono con analoahe 
comprtenze sulla stcssa porzio-
ne del territorio regionale >. 

Tutto questo — prosegue l'lNTJ 
— t finird per esprimere r.on 
tanto una costruttiva dialettica 
tra i vari enti preposti alia pia
nificazione del territorio qvar.to 
una serie m conflitti. interessi 
particolaristici e diverpenzc po
litiche. amministrative tecniche 
e burocrat'che. tale da impciire 
con un procesto di reciproco an-
nuVamentn. che le s.npole pro-
paste divenpano realmente pia
ni urbanistici >. 

n piano c fermo. insomma, ma 
nasce e si svilunpa l'antipiano. 

Sono tornati nelle aule della giustizia due clamorosi episodi 

Caro-bus: la protesta 
fu «morale e sociale» 

Lo ha riconosciuto il 
Tribunale che ha giu-
dicato gli accusati per 
la manifestazione del 
Prenestino — Dieci 
sono stati prosciolti 

Gli studenti e gli ojx-rai the 
il 4 maggio del 1903 manifesta-
iono contro l'aumento delle ta-
rilTe (iell'Atat e della Sterer 
agirono per motivi di partico
lare valore morale e sociale. 
Lo hanno riconosciuto i giudici 
della prima se/.ione del Tribu 
nale di Roma, emettendo la 
senienza nei conl'ionti di sei 
studenti. otto operai. un disoc-
c upato. una niacin- di famlglia. 
le persone. tioe. the la polizia 
indiscriminatamente arresto al 
termine del.'a dimostrazione in 
via Prenestina e piaz/a Pre-
neste. 

Dieti degli accusati sono sta
ti prosciolti. K 1'amnistia ha 
tantellato la maggior parte 
delle accuse rivolte anche agli 
altri sei. Qu>*sti i condannati: 
Carlo Santarolli e Manfredo 
Onofri (un rmno. un mese e die
ti gi«»rni p<'r b!occo stradale e 
resistenza), Gaetano Hernardi-
ni. Walter Colombo e Vin-
cenzo Tabbi fdieti mesi e 20 
giorni |MM- bl(M(f> stradale) e 
Franco Sciuto <"due mesi e 20 
giorni per resistenza). 

La sentenza, nonostante il nu-
niero relativamente basso di 
condanne. non puo soddisfare 
del tutto. Le 30 iier.sone pro-
cessate vennero. infatti, ra-
strellate al termine della mani
festazione in modo indiscrimi-
nato dalla polizia romana. gui-
data dal quest ore in persona. I 
rapiHirti cercarono di costruire 
intorno a cjuesti 16 cittadini una 
sjiecie di romanzo: essi veni-
vano descritti come organizza-
tissimi guerriglieri. 

Krano invece pacifiti lavora-
tori o stshU.'-'iti usciti di casa 
la mattina per andare al Iavoro 
o scuola (vi erano anche tre 
niinorenni). Is? proteste contro 
l'aumento che la maggioranza 
in Consiglio comunale aveva 
fatto passare ton un colpo di 
mano. vennero spontanee. La 
polizia arrivo in massa. sca-
gliandosi contro i manifestanti. 

Forse qualcuno. quel giorno. 
lancio dei sassi. altri si sedet-
tero in mezzo ai binari. per 
non far partire i tram. Ma non 
e affatto dimostrato the proprio 
fra gli impu'ati fossero i re-
sponsabili. E inoltre: in un 
paese civile, si puo dare quasi 
un anno di carcere a un citta-
dino che. nel corso di una dimo-
strazione. si siede sui binari? 

Per la polizia, comunque. i 
sedici arrestati non rneritavano 
solo un anno di carcere, ma 
almeno selte, otto volte tanto. 
Ecco I'elenco dei reati per i 
quali la questura denuncio i di-
mostranti: oltraggio. radunata 
sediziosa. rifiuto all'ordine di 
scioglimento, danneggiamento. 
rifiuto di generalita. blocco 
stradale. resistenza. Mezzo co-
dice penale! 

L'amnistia ha fatto cadere 
gran parte delle accuse, ma 
avrebbe dovuto pensare il Tri
bunale a rendere giustizia a 
tutti gli impatati. eliminando i 
reati non per il provvedimento 
di clemenza. ma con una for
mula che cntrasse nel meriio. 
II presidente Coiro e i due giu
dici a latere hanno invece pre-
ferito una formula di compro-
inesso. 

Rivolte alia sentenza le cri
tiche che ritenevamo necessarie 
e anche giusto soffermarsi sul-
l'attenuante che i giudici han
no concesso agli impotati. I mo
tivi di particolare valore mo
rale e sociale non vengono rico- i 
nosciuti spesso. ma ai dimo-
stranti di piazza Preneste sono 
stati accordati. 

II Tribunale ha in tal modo 
dato t:n chiaro giudizio polj-
tico. seguendo in questo le ri-
chieste dei difensori. cioe de
gli avvocati Berlingieri. Tarsi-
tano. Fiore. De Matteis. Sum-
ma. Salerni. Taormina. Romeo, 
Miele e 5>erve'.lo. 

Contro la sentenza hanno pro
posto appello tutti gli imputati 
condannati. II pubblico mini
stero. Paolino Dell'Arno. non 
aveva chiesto condanne molto 
superiori a quelle noi inflitte 
riai giudici. E' quindi impro
bab le che faccia appello. 

Pena ridotta 
alio studente 

Carmine D'Arconte uccise per una chitarra: con-
dannato in Appello a 14 anni (21 in prima istanza) 

4 maggio 

Carmine D'Arconte. lo stu
dente che uccise un professore 
per rapinarlo dei denari ne-
tessari a eomprarsi una chi
tarra. e stato condannato dal
la Corte di assise di appello a 
14 anni. 2 mesi e 20 giorni di 
reclusione. In primo grado gli 
\enne inflitta un |x*na notevol-
niente superiore: 21 anni (li 
carcere. 

Qtiello di Carmine D'Arconte 
«'• tmo dei piu gravi fra i de 
litti tommessi a Roma negli 
ultiini anni. Forse JMT questo 
motivii i giudici del Tribunale 
dei minorenni emiseio una 
sentenza tanto pesantc. Ma la 
ridu/ione contvssa dai magi-
strati della Corte di api'elio. 
sollecitata anche daH'acciisa. e 
tutt'altro che eriticabile. Questo 
perche e fuori distussione il 
fatto che. nccidendo. D'Arconte 
non era in piena poises so delle 
proprie faco'.ta di niente. 

Quatiilo comtii il delitto. Car
mine D'Arconte aveva solo 17 
anni. Kgli e tiglio di un fun/io 
nario della Pub'ilica Istru/ione. 
collega della vittima. II morto 
si chianniva Antonio Limone. 
Abitava nello stesso palaz/o 
dell'assassir.o. II 7 gennaio !!*•>."). 
giorno del delitto. senti suonare 
alia porta: era D'Arconte. II 
giovane aggr"di l'amico del pa
dre. lo colpi varie volte con 
un pugnale. |>oi torno in casa. 

Carmine D'Arconte apparve 
molto tranquillo quando venne 
arrestato la sera stessa del-

l'ouiicidio. Era apjH-na tomato 
dal cinema e si lascio amma-
ntttare. » Mi servivano soldi 
spiego — e non avevo voglia di 
chiedeine ai miei ». Voleva es-
sere indi|>en(lente. insomnia, e 
sepi>e solo pensare al delitto. 

Nonostante !a gravita dell'as-
sassinio. Carmine D'Arconte, 
proprio (HT il suo comixirtn-
mento. mentava qualche atte-
nuarite e una pena inferiore a 
(uiella stabilita dai giudici del 
Tribunale dei minori, i quali in 
nessun altro caso avevano 
emesso condanne tanto pesanti. 

Casa della cultura 

Dibattito 
sul romanzo 

moderno 
Questa sera alle ore 21.15 

alia Casa della cultura. via 
della Colonna Antoninr 52. 
si terra una tavola lotonda 
sul tema: « 11 romanzo mo 
demo: un anno di narrati-
va v. Intervcrranno Walter 
Pedulla. Mithele Ratio. En-
zo Siciliano. Presicdera Ri-
no Dal Sasso. 

Tragico e misterioso incidente sulla Tiberina 

Schiacciato dalle ruote del camion 
S# e lanciato 
per morire ? 

II giovane e rimasto ucciso sul colpo - «Si e 
gettato sotto le ruote...» dicono i testimoni 
Vigile urbano si uccide con I'auto contro un palo 

i S'e gettato sotto le ruote... 
era fermo. appoga'ialo ad un 
muretto. Appena ha vislo che 
m'avvicinavo con il camion e 
balzato in avanti. proprio in mez
zo alia strada. Ho frenato di-
speratamcnle. ma non c'e stato 
niente da fare... *. Cosi. schiac
ciato dalle ruote d».-l pesante 
veicolo. IHJ giovane di .'W anni 
u morto ieri. alie 13, .sulla Ti-
t>eri«ia. E' stata urui disgra/.ia 
oppure il giovane ha voluto uc-
cicler.si facendosi travolgore dal 
camim? Gli accertamenti che la 
polizia .sta svolgttKlo n<Ki hanno 
acKora thiarito tutto cio. Sern-
bra probabile. IKTO. che il rac-
conto del camionista. ractonto 
confermato anche da due testi
moni, risponda a verita e che 
dunque. il giovane abbia voluto 
veramente togliersi la vita. 

La vittima del tragico episo-
dio e Giovanni Aquilino. nato e 
residente a Troia. un paese nei 
pressi di Foggia. I |K>lizioUi non 
sono riusciti a stabilire quale 
Iavoro facesse a Roma, dove 
abitasse e tanto roerio quali mo
tivi potrebbero averlo spinto al 
suicidio. Per adesso gli inquirenti 
debbono Jimitarsi a cio che han
no raccontato I testimoni del-
1'incidente. avvenuJo al terzo 
chilometro della Tiberina. l! ca
mion. un Fiat 615. targato Ro
ma 627427. era condotto da Ter
zo Ronchi di 40 annj. abitante in 
via Cassia 744. * 11 oiovane era 
appoggiato a u:i muretto. sul 
lato destro della strada — han
no raccontato i testimoni — era 
li da un l>el pezzo. Poi il ca
mion e apparso. da lontano... il 
giovane ha aspettato che giun-
acsse a tre. quattro metri poi 
di slancio e balzato in mezzo 
alia strada... e sembrato proprio 
che volesse acttar<i sotto... ». 

Nonostante la disperata fre-
nata del conducente. 1'Aquilino e 
stato preso in pieno dal camion: 
le ruote del pesante mezzo lo 
hanno schiacciato. itraziandolo e 
uccidendolo sul colpx Quando il 
Ronchi, che e rius:ito a bloc-
care il camion qui lche metro 
lontano. si e chinato sul giovane 
nel tentativo di soxrorrerlo si 
e actorto infatti c b ; non e'era 
piu nulla da fare. 

Un vigile urbano e morto ieri. 
finendo fuori strada con la sua 
auto e schiantandosi contro un 
palo. L'incidente e av\enuto al 
!e 17 in via Pe.scatori. tra Acilia 
e la Cristoforo Colomlw: Italo 
Muratori. 41 anni. era al vo'.ante 
della sua 850 coupe Chilometro due della Tiberina: la polizia ricostruisce la sciagura. Nel riquadro: la vitlima 

Protesta anche l'Associazione di entomologia 

«E' un gesto d a sconsiderati 
la lottizzazione di Capocotta» 

'-' > " ! ; ; • • 

cronaca 
,-$x:-r~:X* iKF i-i'^i.-- / jvx, <--."*..< • 

II giorno 
Oggi. manedi 21 novembre 

(325-40). Onomastico: Maria. II 
sole sorge alle ore 7.31 e tra-
monta alle ore 16.46. Ultimo 
quarto di luna il 25. 

g. be. 

Ieri 20 corr. d mancato 1m-
prowisamente aU'afTetto dei 
suoi c a n 

ALD0 RIGA 
Angosciati ne danno Q triste 

annunzio: 
la moglie. i figll, il fratello. 

le sorelie. i nipoti. le cognate, i 
cognali ed i parenti tutti. 

Le esequie avranno loogo 
oggi aUe ore 11 ne.la Chiesa 
ParnKchia di S. Maria delle 
Fornaci partendo dall'abitazione 
dell'Estinto in via della Stazione 
di S. Pietro 22. 

39-39-39 Organizzazione FJli 
Scifoni. 

Goliardi autonomi 
E' convocato per le 

16,30 di oggi, via dei Frentani 
n. 4, I'Attivo dei Goliardi Au
tonomi di Architettura. 

Lutti 
E' morto ieri sera, all'eta di ' 

80 anni. il compagno Bene
detto Auria. veochk) militante 
antifascista che fu anche nn-
chiuso dai fascisti nelle carce-
ri di Ponza. A tutti i famiiiari 
del compagno scomparso giun-
gano in questo rnomento le con-
doglianze della sezione «Trul-
Io> e del.'a redazione del
l e UnitA >. 

FT deceduto dopo lunga ma-
lattia Aldo Palombelli. che per 
circa quarant'anni ha rivesttto 
la carica di Sopraintendente al 
personale sa larato addetto al
le cerimonie •.-omunali. I fune-
rali dellestinto avranno luo-
go stamane alle II nella chie-
sa parroccchiale dei Santi Co-
sma e Damiano presso la ba
silica di Massenzio. Ai fami-
Uari dello scomparso sentite 
condogliAiue. 

Alle numerose proteste nei 
giorni scorsi espresse da auto-
revoli enti contro la lottizza
zione di Capocotta. s i aggiun-
ge oggi quella dell'Associazio-
ne romana di entomologia . Sul 
minacciato depauperamento 
del bosco di Marina reale s i 
s o n o pronunciati , c o m e abbia-
m o gia rirerito. l 'Accademia 
dei Lincei, Italia Nostra , il 
Consiglio nazionale del le ri
cerche. l'Associazione interna-
zionale per Ia difesa della 
natura e l 'Ente provmciale del 
tur ismo, o l tre a numerosi e 
autorevoli organi di s tampa . 

L'associazione romana di en
tomologia , composta da docen-
ti universitari . assLstenti del-
l'istituto di zoologia dellTJni-
versita, naturalist! , uomini di 
cultura, afferma in un ordine 
del g i o m o sottoscri t to da tut
ti i membri del dirett ivo. che 
« la lottizzazione di Capocotta 
e da scons iderat i» . Nel docu
mento . dopo aver m e s s o m ri-
salto il valore del patrimonio 
/ootecn ico e zoologico di Capo
cotta. l'Associazione « fa voti 
affinche le Autorita responsa-
bili prendano piena cosc ienza 
della entita del problema e 
pro\-vedano c o n tutta la tem-
pestivita e la decis ione neces
sarie a scongitirare i gravi pe-
ricoli incomoent i sulla tenuta 
di Capocotta ». L'associazione 
di entomologia si dichiara 
inoltre disposta a « fomire , an
che sul p iano strettamente 
scientifico e tecnico, i piii am-
pi ragguagli in m e n t o alia pie
na validita di quanto dichia-
rato ». II documento conclude 
auspicando che « un'azione se-
rena e coraggiosa in proposi
to inizi una nuova, piii illumi-
nata polit ica pubblica intesa 
a tutelare in ogni modo il 
patrimonio paesaggistico e na-
turalistico della Nazione, co
me previsto anche dall'art. 9 
della Costltuzione Italian* ». 

n 
! MA PERCHE' STRILLAN0 TANTO? 
I i Roma e finanztariamente :n stato di ban 

carotta. e insopportabiimer.te rurnorasa. ind.-

I sc.plina'.a, caotita. sud:c:a o maltiyiorante» ),a 
scriiio ii q-uo'idia-.o inglese Sunday T.me ; . in 

I ura corrispondenza da Alan Mceltcan. Lap 
prezzamenlo. un po' pc>an'e a dire il vero, ha 

Iscatena'o le ire dei qiorr.ali di Roma leaali alia 
DC. E non poteva e-ssere altnmenti: da venii 
anni la DC. pur cavalcando destrieri di scude 

I ne diverse (di desUa. di centra e di sinistra/ 
porerna in Campidoglio con quell'immobilisr-.r, 

I che le k abituale. Se oggi un g-.ornalista tng'.ese 
constata che la cittA e svlTorlo della bancarotta 

Ied e sporca di chi la cdpa? San certo di Alan 
Mccltcain. Del resto il corrisponden'.e romano d. 
S'jxiay Times non viene cccusato di falso. tiene 

I semphcemente rimprovercto perche di * eerie 
cose > c bene r.on pirlare. 

Con i lorn sfnHi i piorrjali rnmani legati alia 
DC },anno confermato che le responsabilita 
'it'Ho .-'mo d: ahf-atd'-ir.o n cui *• trova la Ca 
v-'alc e dt co'.oro che da p u di quattro lustri 
s'anno m Campidoglio. .V.tnmenti perche pren-
derscla taito? Son crci amo In facciamo per 
cantd di patria; re fo<;-e stato cost invece 
di impugr.arc la penr.a. i redattori dei tre gior. 
r.ali avrebbero preso una robusta scopa per dare 
w.a rasscttata. maaari in'orno alie sedx dei Ioro 
quolid-ani. 

Infine non e per caso che a scrivere contro 
il Sunday Times ci sia ar.che quel cronista del 
quottdiar.o di rvj del Tritone che nelle set-
tiTTM^e scorse d'.fese i lottizzatori di Capocotta. 
Kpli di puhzia se ne dovrebbe intendere: voleva 
a-idinttura spazzare via tutri gli alberi della te-

-.u:a <i: Manr.a Renlc. 

L_ _ 1 

Lezioni disertate negli istituti di via Donna Olimpia 

Scioperano mille ragazzi: 
temono che la scuola crolli 

In grandj55:ma maffgioranza 
ill scolari della scuo'a elemen 
tare « Franceschi » e della erne-
d-.a» Tr;'.u5ja hanno disenato 
:eri mat;tna Jc !ezioni:ff temono. 
e con essi i genitori. che l'edi-
f i a o che li ospita. possa crol-
!are. Come e gia accaduto nel 
1951 quando venne giu un'ala 
lei fabbrieatn travolgendo gli 
sfollati che ailora vi erano al-

lozgiati ed accidendone enque 
E' da tempo che genitori e 

student: thiedono di es*«re ras-
s:curati ^ulla stabilita deU'edi-
ficio: nei giorni passati anche 
una commissione del Genio ci
vile ha esaminato a lungo le 
5trutture ed ora sarebbe giusto 
che la Presidenza ne rendesse 
noto il parere. « Se non c'e pe-

r:co!o. ce lo d:cano ». sotto'.inea-
no i genitori. con piena ragione. 

Se Iedif:c:o e sicuro. ailora 
bisognera iniziare subito i la
vori di riparazione e di pu'.i-
zia: in molte au!e. per e«emp*». 
mancano persnio i vetri e. a 
quel che assieurano i genitori e 
gli scolari. si sono gia verift-
cati akruni casi di epatil* ft-
ra>. 
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Oggi, per piii civili 
condizioni di vita 

Dalle borgate 
la protesta 

in Campidoglio 
Stascra alio 19 dinanzi al 

CampidoKlio si ritrovcranno 
tentinaia di cittadini in rappie-
.sentanza della Roma « minore >. 
cioe delle borgate abbandonate 
cho da anni reclamano inutil-
mente dall'amministrazione co-
munale l'accoglimento dclle piii 
elernentari rivendicazioin per 
piii civili condizioni di vita. 
Piovengono da Pietralata, Fi-
nocchio. Ottavia. Rorghesiana. 
borgnta Collatina, La Ru'tica. 
Tiburtina. Torpignuttara e da 
altre zone. 

Strade luce, fognature. scuo-
!e. verde pubblico, tutta una 
serie di attre/zature so'jiali so-
no alia base delle nchieste ehe 
le borgate andranno osjgi a sol-

lecitare al Comune. Cartelli e 
striscioni che gridano la pro 
testa di cittadini per anni con-
siderati di seconda classe. sa-
ranno portati da donne, giovanl, 
lavoratori, una folia di gente 
che nei giorni scorsi aveva di
s c u s s dei loro pressanti pro
blem! nelle riunionl che si era-
no tenute nelle varie borgate. 

Sono stati incontri della po-
polazione con il partito comu-
nista che in Consigllo comuna-
le. in Parlamento. a tutti i li-
velli hn lottato, contro !a po-
litica sba«liata delle ammini-
stra7ioni cnpitolinc di centro 
sinistra e che oss-'i si trova al
ia guida di questo movimento 
rivendicativo 

Svaligiata la pellicceria Volterra in via Barberini 

Pingue grisbi in barba 
al cristallo antifurto 

Gli sconosciuti I'hanno spuntala servendosi di colla in bombola 
spray e di una grossa sbarra di ferro - Via pelli per venti milioni 

In barba al cristallo anti-furto 
I soliti ignoti hanno fatto man 
bassa. I'altra notte. di pellicce 
in un elegante negozio, « Volter
ra ». di via Barberini 102: alia 
fine si sono eclissati con un pin
gue bottino. o'tre venti m:lioni 
di lire. Ora, naturalmente. inda-
ga la polizia. che ha, a quel che 
sembra. un unico elemento in 
manor alcuni numeri deH'auto, 
una «giul ia». con cui i ladri 
sono stati visti fuggire dai clien-
ti di un bar. 

Ncl negozio sono In corso da 
giorni lavori di ammodernamen-
to: davanti all'ineresso e'e quin-
di uno sbarramento di tavole che 
ha fnvorito non poco i ladri. per-
mettendo loro di «lavorare» 
con molta trannuillita. Ks«i han
no infatti superatn necvolmente 
la barrera e. m i voltn al si-
curo dacli smtardi do; nn5santi. 
h^nno attacca'o i! cristallo an
tifurto: lo hanno spruz/ato con 

della colla che 6 scrvita ad at-
tutire il rumore dei colpi sfer-
rati poi con una pesante sbarra 

Finalmente nella pellicceria. 
gli sconosciuti non hanno dovu-
to far altro che scegliere. Inten-
ditori. hanno messo nei loro sac-
chi solo alcune pregiatissime 
pelli. lasciando quelle di minor 
valore: hanno anche snobbato le 
pellicce gia confezionate piu dif-
ficili, naturalmente. da smer-
ciare. Poi sono fuggiti: era pas-
sata da poco la mezzanotte quan-
do alcuni client! e il proprietario 
dell'attiguo bar « Peru » li han
no visti sgusciare attraverso le 
tavole. salire su una « giulia >. 
targata Brescia 5.... allontanar-
si a tutta velocita. Hanno ca-
pito ed hanno avvertito imme-
diatamente la poliz'a: ma l'im-
mediata battuta nella zona e le 
successive indagmi non hanno 
dato sinora risultati. 

Si inaugura 
la galleria 

il «Gabbiano» 
Domam, alle ore 19. si inau

gura in via della Frezza 51. una 
nuova galleria d'arte contempo-
ranea: « II Gabbiano ». l*i prima 
mostra e una personale di Alber
to Gianquinto. presentato al ca-
talogo da Renato Guttuso. II pro-
gramma della stagione annimcia 
mostre personali di Ugo Attardi, 
Piero Guccione. Pasqua'e Verru 
sio e Lorenzo Tornabuoni. due 
mostre grafiche. di Bruno Ca-
ruso e di Jacke Levicie, e una 
grande mostra antologica di Re
nato Birolli. 

Contro il compagno Ricei 
ex sindaco di Genazzano 

Grave condanna 
perche raccoglieva 
fondi per lUnita 
I'na gra\e sentonza c stata 

f i iKva ien dalla V sezione del 
tribuinilc, che ha condannato 
l'i'\ iindaco di Gena/zano, com 
paimo Gustavo Ricci ora consi-
ghere provinciale a due anni c 
sette mesi di reclusione in ba*c 
a una accusa di concussione v 
di truffa. 

La sezione presieduta dal giu-
dtce Vatala. PM Sorichilli ave 
va nei corso del processo do 
rubricata 1'accusa di peculato 
mutandola in quella di truffa. 

L'accusa rasonta il ridicolo II 
comoagno Ricci avrebbe truffa 
to il comune di cm era smda 
co appropnandosi di cei mila 
lire che dove\ano servre per la 
ben/ina della macchma al scr-
vizio del comune. 

L'ahra accu»a. quella di con 
cu-^sione. e nata da una denun-
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CONCERTI 
ACCADEMIA F ILARMONICA 

ROMANA 
«;i(i\dll olio 21.!"> «l Teatm 
Olunpico concetto del celelire 
soprano Teresa Stich H.indall 
(t.igl n f>). In programma Lie-
clcr ill Mozart »• Schubert Bi-
glictti in vciidita alia Fllar-
monlca (31251-0) 

AULA MAGNA UNIVERSITA ' 
Stasera alio 21.IS (concerto 
n 2 della terra Rtnglone) con
certo clavicombatista C. Wil-
com (1 concerto). Miisidie: 
Hach. Furccl. Ilnvdn. Cotipe-
rin. Scnil .ml (2. concetto 
Hach) 

A U D I T O R I O DEL GONFALONE 
Alle 21.:iO concerto straor«li-
n.ii to dcll.i violinhta B An-
tonioni IMusiche Vivaldi. 
II.ICIKICI. fliiiunl.liil e Tartmt 
Clavicembalo I. Ki .tiiccschini 

DELLA COMETA 
Alle 2I..IO c-onceito dell'Acca-
deinia Pcrgolesi.inn Musiche 
di Per«olcsi. Zaftcd. Dir. I'. 
Ciuaiino. 

TEATRI 
ALLA R I N G H I E R A 

Alle 17 e 21,15 il Rruppo M. 
Ricci presenta « Illumlnazlo-
nc * di N. Balestnni e « Ed-
par Allan I'oe» di M. Ricci. 
Hegia di M. Ricci. Ultima set-
timana. 

BEAT 72 
Stascra alle 22.15 Nuovo Can-
zoniere Ilomano presenta : 
« Vorrel dlrtelo tutlo d u n Ha
lo • con P. Ciarchi. A. Fan-
chlottl, M Fcrrando. G. Ma-
lagucinl. P. Pietrangell. P 
Pietrohiccl. N. Pompa 

C E N T R A L E 
Qucffta sern alle 21.15 salotto 
niusicale di Lando Fiorini con 
I~ Manijione e E. Montesano. 

D E L L E A R T I 
Alle 21.15 C la Peppino De 
Filippn in • Come si raplna 
una banca * 3 atti comici di 
Samv Favnd. Novlta. 

D E L L E MUSE 
Alle 21J0 penultima replica 
Luciano Salce presenta « l.a 
spcretnrla • <li Natalia Giv.r-

• • 
9 L* «lKl» ch» •ppatano *«- • 
0 canto «| ui«U del rtta « 
_ corrUpundiino *U> ••- m 
• guent* elaaaineatloti* pai • 
0 fanarti % 

A a Avtvotar 
C a Commie* • 
DA a DfaMSM «nlaMl« * 
DO s DocuiMnUria 9 
OB s OramiutlM • 
O a OUIIo • 
M o MuslcaJ* • 
t a Sentiment*!* *) 
•A a lailrle* % 
•II a tu>rlco-n\ltol«|ic« *> 

II aoatr* (tadlslo tnJ film * 
vlene espreaeo nal modo • 
•eKnent«: 9 
«. + «..«.+ — eccexlonal* • 

^ 4 . ^ 4 =* attlmo • 
^ ^ 4 = buuno • 

• • = discrete # 
4> ts mediocre • 

V M 1« = TteMto al ml- • 
•orl dl IS anni A 

• • • • • • • • • • • • • • 

burg. Novita assoluta con 
Claudia Giannotti, Ludovica 
ModiiRno. U. • Ceccatello. N. 
Cunclarl, E. Tonelli. A. Davo-
li Hegia L. Salce. 

DEL LEOPARDO 
Alle 17.30: « Verve» di Stc-
fano con Ht De Rossi. S Mel-
Una. P. Scabello. Regia di 
Stefano; nlle 21^0: « Voulez 
votts Jtnter avec moa? » con F. 
Giulietti. C Remondi. F. Cer-
vasio. M. Reyez Regia Fron-
tini-Rcmondi 

DIONISO TEATRO (Via Madon
na dei Monti 59) 
Sta^era Lydia Biondi, So
phie Marland. Giorgio Mon-
taldo. Vincenzo Sarttnl. Rosl-
ta Torosrh In « I furfantl • 
di G Testa e « Feealnro • di 
E Pajjliarinl. Regia dl Glan-
carlo Cell! 

FILMSTUDIO 70 (Via Orti d'AU-
berti. 1C) 
Alle 19 e 21.30: « Arsenal » di 
Dovzenko. 

FOLKSTUDIO 
Alle 22 13 «Jazz from Bop 
Kr 1 i> M Schiano pre-=enta il 

Quintet to del snssofonlstl F. 
Capanna e S Minnetti. 

MICHELANGELO 
Alle 21 la C la del Teatro 
(lArle di Kiimii pie-H-nta la 
novlta di Gtovmnl Ceccartnl 
• La maledl/loiie • dl MtBhu-
ro-Kao-te con G Monglovino. 
G Vaira. E Granone Regia 
G Maesta 

QUIRINO 
Alle 21.15 famil Lilla Brjgno-
ne. Valentina Fortunato, Ser
gio Fantoni, Luca Ronconl 
in « La monaca dl Monza » di 
G Testori. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21 C ia Antonio Crast, 
Ave Ninchi. Mi Riccardini. L. 
GogKl. A Reggiani. P LiU7zi. 
M. Kalatnera. M Calandruc-
eio. presenta « La scuola dcl
le nitigli » di Molieie. Regia 
SerKio Bargone. 

ROSSINI 
Alle 21.15 prim 1 Cheeco Du
rante e Anita Durante. Leila 
Ducci, Knzo Libertt in « Ca-
mi're separate" gtande suc-
cesso bnllante di Giovanni 
Cenzato Regia Enzo Libertt. 

SETTEPEROTTO (Vicolo dei 
Panieri 57) 
Alle 22.30 2=> niese « Oilissca 
pretesto per un cabaret » di 
Maurizto Costanzo. NovitA as
soluta con Carla Macelloni, 
Paolo Villaggio. Silvano Spa-
daccmo. 

SISTINA 
Alle 21.13 precise EM. Saler
no, Alice e Ellen Kessler 
nella commedia muslcale di 
Garinel e Giovanninl serltta 
con Magnl: • Viola, viollno e 
viola d'atoore ». Musiche Can-
fora Scene e costuml Coltel-
laccl Coreografle Charmoli. 

VALLE 
Alle 21.30 famll. il Teatro 
Stabile di Roma presenta: 
« l,a bottcga del calTe » di C. 
Goldoni. Regia Giuseppe Pa-
troni Grim. 

VARIETA' 
AM BRA J0VINELL1 (Tclcfono 

731.3306) 
Opcrazlone Normandla. con R. 
Taylor UR • e nv . Enzo La 
Torre 

VOLTURNO 
Sancue sul flume A 4. e riv. 
CriSpo 

RISPARMIATE 
SUBITO 

1 U n i t a Tutti i nuovi abbonati per un anno ( 1 7, i , S numeri) cha jotto-
tcrivono I'abbonamanto cntre il ITWM di nevembre riiparmiano cost. 

ITALIA 

Cette dal giornale 
Dicambr* '67 gratis 
Anno 1961 
Total* coito dal giornala 

TARIFFA D'ABBONAMENTO 
ANNUO 

RISPARMIO CON L'ABBONA-
MENTO 5.190 

Ira 

1.740 + 
21.600 
23.340 

18.150 

1.500 + 
18.490 
19.980 

15.600 

1.360 
15.360 
16.620 

13.100 

4.380 3.520 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 362.153) 
La ii* ora con A WUtnn 

UR 4 
AMERICA (Tel . 386.168) 

L'amore attraverso 1 secoll. 
con R Welch (VM 18) 8A 4 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Masquerade, con R Harrison 

O • • 
APPIO (Tel. 779.638) ) 

Cul de sac. con D Pleasence 
(VM 14) SA + • + 

ARCHIMEDE (Tel. 875.567) 
l l i e l l o n o pot 

ARISTON (Tel. 353.230) 
11 gariifano verde, con P. 
Finch (VM 14) lilt + 4 . 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
Itlflessl in tin ni'chlo d uro. 
con M Brando 

(VM IBi Ult 4 4 . 
ASTOR (Tel. 622 0409) 

I .1 notte pa//a del conlgliac-
cio. con EM. Salerno SA 4 4 

ASTRA 
(. hui'-o 

AVANA 
II tigre. con V. Gassrnan 

(VM 14) S 4 
AVENTINO (Tel. 572.137) 

Uu uumo una donna, con J L. 
Trinttgnant (VM 18) 8 4 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
Come le foglle al vento. con 
L. Uacall UR + 

BARBERINI (Tel. 471.707; 
Uu italiano in America, con 
A Sordi SA 4 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Qualcuuo ha tradlto. con R. 
Webber (VM 14) A 4 

BRANCACCIO (Tel. 735.255) 
Un uumo una donna, con J L, 
Trlntignant ( V M IB) S 4 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Edlpo re. con F Ctttl 

(VM 18) DK 4 4 4 
CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 

Tl ho spusato per alleRrla. con 
M. Vitti SA 4 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
IIn uomo ana donna, con J.L 
Trintignant (VM 18) 8 4 

CORSO (Tel. 671.691) 
II 13° uomo. eon M PIccoll 

DK 4 
DUE ALLORI (Tel. 273.207) 

Qualcuuo ha tratlito. con R. 
Webber (VM 14) A 4 

EDEN (Tel. 380.188) 
Vado. .ramma7Zu e lorno, con 
G Hilton A 4 

EMBASSY 
A pledl nudl nei parco. con 
J . Fonda S 4 

E M P I R E (Tel . 855.622) 
Millie, con J Andrews M 4 

EURCINE (Piazza Italia. 6 -
EUR. Tel. 591.0986) 
Edlpo re. con F Cittl 

(VM 18) OR 4 4 4 
EUROPA (Tel. 855.736) 

Ad ngnl ensto, con J. Leigh 
A 4 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Bella di giorno, con C De-
ncuve (VM 18) UR 4 4 4 4 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
K\ M l Mean* 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Vietnam guerra «enza fronte 

DO 4 
G A R D E N (Tel. 582.848) 

Un uumo una donna, con J.L 
Trintienant (VM tai s 4 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
II dare, con V Gassrnan 

(VM 14) S 4 
IMPERIALCINE n. 1 (Telefo-

no 686.745) 
Blow-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DR 4 4 4 
IMPERIALCINE n. 2 (Telefo-

no 686.745) 
Blow-Up. con D. Hammings 

(VM 14) DR 4 4 4 
ITALIA (Tel. 856.030) 

Vidn . . l i m m a i / n r tnrno. con 
G Hilton A 4 

MAESTOSO (Tel. 786 086) 
Un uomo ana donna, con J.L 
Trintignant IVM 18) 8 4 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Rlvoluzlone d'nttohre. d) F. 
Hossif DO 4 4 4 

MAZZINI (Tel. 351.942 
Qualcuno ha tradlto. con R. 
Webber (VM 14) A 4 

METRO DRIVE IN (Tclcfo
no 605.0126) 
Insleme a Parlftl, con Audrey 
Hepburn S 4 4 

METROPOLITAN (Tel. 689.400) 
Cera nna volt a. con S. Loren 

5 4 4 
MIGNON (Tel. 869 493) 

Una donna *p»«ata. con M. 
Men) (VM H) UR 4 + 

MODERNO (Tel. 460 285) 
Gnnicala la verginr della glun-
gla. con K Swan (VM H) A 4 

MODERNO SALETTA (Telefo-
no 460.285) 
Comlnrlo per gloco, con A. 
Quinn (VM 14) SA 4 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Edlpo re. con F. Cittl 

(VM 131 UR 4 4 4 
NEW YORK (TeL 780.271) 

Dae steile nella polvere, con 
D Martin A 4 4 

NUOVO GOLDEN (Tel. 755.002) 
Vietnam guerra trnra fronte 

DO 4 
OLIMPICO (Tel. 302 635) 

I."av\cntnrlrro. con A Qutnn 
DR 4 4 

PARIS (Tel. 754 368) 
La 2i» ora. con A Qulnn 

DR 4 
PLAZA (Tel. 681.193) 

Cominclo per gloco. con A-
Quinn (VM 14) 8A 4 4 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470^65) 
Per favore non norderml »nl 

, collo. con R. Polaaakl 8A 4 4 

NEW AMERICAN CINEMA 

Oggi al FILM STUDIO 70 
Via degli O n d'Allberi l-C 

(V. Luneara) ore 19 e 21.30 

A R S E N A L 
dl A. DOVZENKO 

Didascalie in italiano 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
Due per la strada. con A. 
Hepburn 8 4 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Personale Antonioni : L'av-
\cutura, con M. Vitti 

(VM lfi) DR 4 4 4 
RADIO CITY (Tel. 464.103) 

Agente 00? si vive solo due 
volte, con S Connery A 4 

REALE (Tel. 580.234) 
Assaltn llnale. con G. Ford 

A 4 
REX (Tel 864 165) 

La caltla preda con J. Fonda 
(VM 18) UK 4 

RITZ (Tel 837 481) 
Due steile nella polvere. con 
D Martin A 4 4 

RIVOLI (Tel. 460.883) 
Vlvere per vivere. con Yves 
Montand (VM 14) DK 4 4 

ROYAL (Tel . 770.549) 
II dnttor Zivago. con O Sharif 

DK 4 
ROXY (Tel. 870.504) 

Kiflessl in un occhlo d'oro, 
con M. Brando 

( V M 18) DR 4 4 
SALONE M A R G H E R I T A (Tclc

fono 671439) 
Cinema dEssal: Marat Sade. 
con P. Brook 

(VM 14) DR 4 4 ^ 4 -
SAVOIA (Tel. 861.159) 

Qualctinu ha tradlto. con R. 
Webber (VM 14) A 4 

SMERALDO (Tel . 451.581) 
II piu grande enlpo del seco-
lo. con J Gabin G 4 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Breve chiu^ura 

SUPERCINEMA (Tel. 485.493) 
La cintura dl castlla. con M 
Vitti IVM 14) 8A 4 

TREVI (Tel- 689.619) 
Lo stranlero. con M- Ma-
sirolannl (VM 18) DR 4 4 4 

T R I O M P H E (Tel . 838.0003) 
Assaho finale, con G. Ford 

A 4 
VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 

Tl ho sposato per allcgria. con 
M. Vitti SA 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Trappola per quattro. 

con L Jeffries A 4 
AlltONE: Agente 007 llcenza dl 

uccldere. con S Connery (I 4 
ALASKA: Contratto per uccl

dere. con A Dickinson 
ALBA: Kiss Kiss hang bang. 

con G. Gemma SA 4 4 
ALCYONE: La notte e fatta per 

ruharc. con P. Lerov S 4 4 
ALCE: Grand Prix, con Yves 

Montand (VM 14) DR 4 
ALFIERI: Vado I'ammaz/o e 

torno. con G Hilton A 4 
AMBASCIATORI: 111(1(1 ad Am

sterdam. con R Browne A 4 
AMIIRA JOVIXKI.LI: Opera7io-

ne Normandia. con R Ta\Ior 
DR 4 e rivista 

ANIENS: Inferno per pnrhl 
dollar! 

APOLLO: II grande campione. 
con K Douglas DR 4 4 4 

AQl'ILA: Grand Prix, con Y 
Montand (VM 14) DR 4 

ARAI.DO: Comanceros. con J. 
\Va\ne A 4 4 

ARGO: Grand Prix, con Y. 
Montand (VM 14) DR 4 

ARIEL: La slgnora sprint, con 
J. Christie C 4 

ATLANTIC: Morlanna. con A. 
Henrikson (VM 18) DR 4 

AUGUSTUS: OSS 117 a Toklo 
si muore. con M Vlady G 4 

AUREO: I-aiSil qualcuno ml 
am a. con P Newman DR 4 4 

AtSONIA: Come le foglle al 
vento. con L Bacall DR 4 

AVORIO: Battaglia sulla spiag-
gia insangulnata. con A Mur
phy DR 4 

BELSITO: Mark Donen agen
te Z-7, con L. Jeffries A 4 

BOITO: L'albero della vita, con 
E. Taylor DR 4 

BRASIL: Pin mlcldlaJe del 
maschlo, con S Koscina 

(VM 14) SA 4 
BRISTOL: Gambit, con S. Mc 

Laine SA 4 4 
BROADWAY: II eommtssario 

non perdona, con G. Barray 
C 4 

CALIFORNIA: II ranch delle 
tre pistole 

CASTELLO: II cnragglo«o lo 
spietatn II traditore. con R 
Anthony A 4 

CINESTAR: E venne la notte. 
con J Fonda DR 4 4 

CLODIO: Dossier Marocco 7. 
con £ Martinelti A 4 

COLORADO: L'Angellca av-
ventnrlera. con M Mercier 

(VM 14) A 4 
CORALLO: Dove si spara dl 

piii. con A. Grant 
(VM 14) A 4 

CRISTALLO: La grande foga. 
con S. Mc Queen DR 4 4 4 

DEL VASCELLO: Qnalcano ha 
tradlto. con R. Webber 

(VM 14) A 4 
DIAMANTE: I raxarci dl ban-

dlera glalla. con M. Sannla 
M 4 

DIANA: II tlgre. con V. Gas
srnan (VM 14) S 4 

ESPERIX: Vado ..Camraar/o e 
torno. con G Hilton \ 4 

ESPERO: Ballata da un mlllar-
do. con R Danton SA 4 4 

FOGLIANO: Sette flornl dl flfa 
con D. Knotts C 4 

GIULIO CESARC: Principe 
facto, con M. Arena S 4 

HARLEM: Rlpoto 
HOLLYWOOD: II raio difficile 

del eommlsiario Maifret. con 
H. RUhroann O 4. 

IMIT.ItO: Gio\elitit bruilata. 
eon J Doan DK 4 4 4 

INDUNO: II plfl Kratide tolpo 
del secolo. eon J Guhin G 4 

JOLLY: l.a notte e fatta per 
ruharc. con P I.ero\ S 4 4 

JOVIO: 40 fucill al Passu \p.i-
clie. con A Morphv A 4 

FARVESK: X 1-7 oprrazione 
Oceano 

L \ FEN1CE: SOS Slanllo r 
Ollio C 4 4 4 

LEBLON: Alle donne place la-
dro. con J Cohurn A 4 

LU\OR: Matt Helm non per
dona. con D. Martin A 4 

MADISON: Mary Popplns. con 
J. Andrews M 4 4 

MASSIMO: II tlcre. con V 
Gassrnan (VM 14) S 4 

NEVADA: Sette ore dl fuoro. 
con C Rogers A 4 

NIAGARA: Killer storv 
NUOVO: La notte e fat«a per 

ruharc. con P Lerov S 4 4 
NUOVO OIIMPIV Cinema so-

Ii'/inne II processo. eon A 
Peikins Dlt 4 4 4 -

I'M.l. \DIUM: ItiifTalo Hill, ion 
G Scott A 4 

PALAZ/O: Assalto fln.ilo. eon 
G Ford A 4 

PLANF.TARIO: Giornata dedi-
eata a C. Chaplin 

PKENESTE: Uno st-erlffo tut-
to d'oro 

PKINCIPE- Un dollaro di 
fiioeo. eon A Farley A 4 

RENO: La spia che non fere 
rltnrnn. con R Vaughn G 4 

RIALTO: Darling, con J. Chri
stie (VM 18) DR • • • 

RUBINO : Tbe Russian are 
Coming (ver*J originale) 

SPLENDID: Mlssione sulriillo. 
con T Curtis DR 4 

TIRRENO: Stasera ml hutto. 
con Franchi-Ingra^sin C 4 

TRIANON: Unlverso prnihlto 
(VM 18) DO 4 

TUSCOLO: Uno scerlffo lutto 
d'oro 

ULISSE: II grande campione. 
con K Douglas DR 4 4 4 

VFRBANO- Arizona Colt, con 
G Gemma A 4 

Terze visioni 
ARS CINE: Riposo 
AURORA: I dominatorl, con J 

Wavne A 4 
CASSIO: Riposo 
COLOSSEO: Lo spaccone, con 

P Newman 
(VM 16) DR 4 4 4 

DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: 38? Paralleln 

missione compiuta. con Errol 
Flvnn DR 4 

DELLE RONDINI: II nostro 
agrnte a Casablanca, enn L 
Jeffries A 4 

DORIA: La grande carovana 
ELDORADO: Se tlitte le donne 

del mondo, con R. Vallone 
A 4 

FARO: II dottor Stranamore. 
con P Sellers SA 4 4 4 4 

FOLGORE: Cinque marines per 
100 ragazze, con V. Ltsi C 4 

NOVOCINE: Le awenture dl 
D a w Crocket, con F. Parker 

A 4 
ODEON: Strategic command 

chiama Jo Walker, con T. 
Kendall A 4 

OltlEN'TE: Lultlmo del moi-
cani A 4 

PKIAIX PORTA: Tempo dl ter-
rore. con II Fonda A 4 4 

P R I M W E R V Riposo 
ROMA- I'na carahina per Srhnt 

con L Barker A + 
S \ L \ UMHERTO: Lo specchlo 

della \ i ta . con L Turner S 4 

cia suffi.inata <i.i una ^o!a to 
atiinon.anza. .Vionrto i|LK'i*.a de 
nuncia il Miulac-o di llenaz^dno 
a\ it'blx' indotU). alvisdn In (iel 
preatigio ch<< »li denva\a dal
la sua ranca 1! tnedieo cundotto 
a \er-..ne dii'cinnl.i lire a f.i 
wire della so ,.toicu/io:u' j>er 
1'Uniti'i 

I A.' aceu^o <~i lO'mnentano d.i 
«.o. Ma la eosa «ra\e 0 che il 
tnbunaie ha nconosciute fon 
date queste accuse nate da o lu 
IHTson.ili e da sfa.'ciate inano 
vre (xi'itiche che hanno avuto 
tingine ne' clima ins(aurato in 
torno al 11>W dal coverno demo 
ciistiario di Td'nbroni 

(Iia 111 precede'i/.i. ne! 1!*.V< 
il crnmaiini) R'eci era -tato 03 
petto di una oJ.o-a a/ione IHT-
lfcutona del'.i piefe'tuta di Ro 
ma che lo ave\,i S(U;K-O d i lh 
carica jierehe a\eva. ne! corso 
della hittaulia IHT la leiiae truf
fa conresso I'u^o di una pub-
blica sala. a'l'un'one vitiou'to-i 
La stes^a ci^a avvenne nei 1QW) 
ouando in un comi/10 accuso il 
poveno Tirnbrom di es -e ie c!e 
rico-fascista. 

E' evidente che anche queMT 
ultima dentine a. matura* 1 pro-
prio ne'l'estate di in-'-irnnno. 
non e ch" uno somlli'lo er>iio-
d o di ( f o i t i '.()•• lid 1 lo" 1 -I'I'O-
[Krato di un 1 e un'a <-ff c en'e 
ed a un esnnnen'e- di'l nostro 
r>Trtito che dal ")">2 ha \ ;=to pas 
snre 1 =noi snffra-Ji a G",nn?7a-
no dal 41 YHT cento al 57 per 
cento 

S-iIti i-ifatti evidento l'assur-
ditA <li una accusa di truffa per 
seimila li-e ouando tutti ali abi-
tanti di flenazzano. che apprez-
?ano il mmnailno Ricci per le 
sue qualita di one^to amministra-
tore. possono teslimoniare che. 
semmai. e il comune che deve 
oiflco=a al sindaco per tutte le 
volte rhe a sue sr>ece ha e'n'e 
tato. nnch'' in luo^hi molto Ion 
fnni dal pne=e H sua funzione 
di nrinio cittadini 

NY» meno p-siirda e la w o i 
da accu=n Tl comoagno Ricci 
enp^r ccoHin's'n. s ; »'• recato in 
mo't" nbita?ioni ner far <̂ oMo 
scrivo'*^ por la stntnoa comuni-
sta Mi mni ha fatto halenai-e 
controoirtite. ne fanlomeno In 
usato la sun rarica xv<- co^trin-
fjere i rittadiii a ^oMnscriver'1 

I/a no'.i7ia della condinna d"l 
compasno Ricci ha su^ctato sde-
s?no e norplessitft nella ponola-
7;one che hen sa il eontributo 
disinteressato che il compagno 
Ricci ha dato alio svilunpo del 
paeso ed a"a lotta per le auto-
nom;p locali. 

Domani attivo 
dell' UDI 

Domani alle ore lfi 10 in via 
della Colonna Anton.na. 41 si 
svolgera 1'Attivo provinciale del 
l'UDI. AH'ordine del giomo: 
« Iniziative sulla pace >. 

ilpartitq 
COMITATO D I R E T T I V O — Si 

riunira domani alle ore 9,30 in 
Federazione. 

ZONA PRENESTINA CASILI 
NA SUD — Ore 19,30 (Cento-
celle) segreleria zona con De 
Vilo. 

ZONA T I B E R I N A B R A C C I A -
NESE — Ore 15,30 in Federa
zione riunione segreleria zona 
per esame andamento tessera-
mento e conferenza agraria con 
Agoslinelli. 

BRACCIANO — Ore 20 riunio
ne zona mandamento con Mar
ietta. 

COMITATI D I R E T T I V I — Au-
relia, ore 20 con Ruslichelli; 
P.TT.: (via La Spezia), ore 18. 

ESOUILINO — Ore 17^0 as-
semblea ferrovieri sulla legge 
ex combattenli con Nannuzzi. 

F E R R O V I E R I - Oomani al
le 17,30 in Federazione riunio
ne della corrente comunista per 
I'esame delle elezioni del Con 
siglio di Amminlstraiione del
le Ferrovie. Possono parfecipa-
re tutti gli iscritti. 

Alia galleria «La nuova pesa » 

Omaggio a Mafai 

Mar io V i - a i : c Ri t ra l to di Antonietta Raphael » 

Venerdl 24 novembrc alle ore 18 30 la galleria < La Xuota 
Pesa > (via del Vantage 10 46) inaugura la stagione 1967 68 con 
una mostra < Omaggio a Mafai > con opere dalle coUezjoni 
romane. La presente mostra che tntende sottolmeare la singola-
nta e H valore del eontributo che lillustre maestro, scomparso :J 
31 marzo 1965. ha dato alia pir.ura jtahana contemporanea, rac-
coglie una cinquantma di o'.i e una treni:na di djsegni dai 19J8 
air ultimo period© lnformale. 

Come lottare per ottenere 
piu democrazia alia RAI-TV 

Un gruppo dl lettori ha ln-
vluto al compagno Davido 
Lajolo, membro della Com-
nusMono parlanientare dl vt-
gilanzA sulla RAI-TV, e per 
tonoscenra al nostro gtorn<ile, 
la seguente Icttera: 

/ lavoratori, opcrai e im-
piegati, hanno celebrato la rt-
correma del 50' dc//rt gloria-
sa Ruoluzione d'Ottobre. A'ol 
eravamo fra questt, pensando 
alia grande tmportama dt 
qucsta mcmorabtle dala, K 
abbiamo avuto una rolqare 
doccia fredda da parte della 
RAITV per il modo (non in-
solito purtroppo perche i suoi 
dtrigenti sono abituati a dt-
scrimmare tn un solo senso) 
di trattare un aviemmento 
che anche gli avversari del 
socialismo nconoscono di wt 
portama mondiale. Poco o 
ntente al giornale radio dclle 
ore 13: quattro mlnuti scarsi 
al Tcleqiornale delle 20.30; 
due vwiuti al Telculornalc 
dclle l>3 30. E tutti sappiamo 
che la so/a s/ilata sulla Piaz
za Rossa d durata quattro 
ore: e che la TV mqlese si 
e asiicurata tl collegamento m 
dtretta. 

Ora: cosa fanno i camunl-
sti alia Commissionc di vigl-
lama sulla RAI-TV Cosa fan
no i sociallsti7 Cosa fanno gli 
uomini di sinistra'' 

Milioni e milioni dl lavo
ratori laici e cattnlici. amid 
dell'Unione Sovictlca. consa-
pevoli che 50 anni fa qualche 
cosa mizio a mutare le snrti 
del mondo fin special modo 
quelle della povera gente che 
ha sempre soffcrto, laiorato 
e enmbattuto). hnnno si o no 
tl diritto in Italia di etsere 
servitl come si deve da un 
Ente pubblico che pretende 
canoni di abbonamento non 
indiflerenti7 Come si pud ri-
manere nella Commissionc 
parlamcntare di vigilanza e 
sopportare lo scandalo tele-
vislvo in ripresa dtretta della 
incoronazlone dello scia dl 
Persia? Perche l'Unith non 
conduce una battaglia piii ser-
rata per queste inammlssibl-
li ingiustizie. e non limitan-
doit solo a vubblicare qual
che trafiletto? 

Ora vi diciamo apertamen-
te che non siamo soddisfattl 
in nessun modo dl come van-
no le cote in questo delica-
tissimo campo. che oltrcttutto 
non educa come si dnvrebbe. 
soprattutto la gioventu. 

Non siamo contenti in pri
ma luogo delta RAITV. ver
so la quatc f> necessario ini-
ziare una battaalia diver sa, 
magarl avvalendoct dell'abbo-
namento. E non siamo conten
ti dl come aqlscono i mcmbrl 
della Commissione di vlgilan-
za. E neppure siamo conten
ti detZTJnlta che troppo poco 
dedica a queilo tmportante 
pmblema. 

Mentre rf invitiamo a una 
maaainre azione onde alutar. 
cl a far valere uno fra I tantt 
dirittl fondamentali, attendm-
mo una ritpotta. 

Salutl fraternt. 

FERNANDO MORELLI 
e altre tredid firme 

(Rimini . Forll) 

Tl compngno Lajolo ha co*! 
rlsposto al r.ostri lettori dl 
Rimini: 

Cart amid, anzilutto debbo 
dirti che vorrei che di let-
tere come la rovtra me ne ar-
rivassero a mioliala perche 
sono seano di interessamen-
to e di passionc politico Sue-
cesiiiamcnte. con la sfrssn 
ros/ra schiettezza. debbo dtr-
vi che se e vero che forte 
ITJnita .st occuva non suft-
cientemente della Radio-TV, 
come organo di intormazto-
ne politico, e altrctlanto pro-
vato che rot non leaoete a 
mfficienza 1'Unita. Perchb se 
foste lettori quotidiani e at-
tenti saprette bene, proprio 
da quanta io ed altrl compa-
gni abbiamo piii volte spir-
goto sullTntth e su Rina-
scita (e anche con dichia-
razioni su molta altra stam-
pa non nostra) quali sono t 
poteri della Commissione. con 
che maqaioranza e co«tituita. 
e come eiia ha potuto tun-
zionare: conotcereste tutte le 

battaglte quasi settimanalt che 
da dicct anni combattuno t 
comumstl In questa Commis
sione non sempre subendo 
sconfitte: come quando abbia
mo uttcnuto di Istltuire le 
« tribune» politiche ed elet-
torali, le inchieste politiche 
v quelle puche cose demo-
cratwhe che si sono viste al
ia RAI-TV. Leggendo l'Unitu 
avreste anche appreso che con 
una lotta durata dodici annt 
siamo finalmcnte rtusciti a lar 
dibcuterc alia Camera le leg-
gi per rtformare a fondo la 
RAI-TV e come, nella prima 
discusslone m Commtsstone 
atjart costituzionall, abbiamo 
battuto e isolato la DC che 
volcva ancora una volta sa-
botare la discussione e la leg
ge. Certo sempre tropin) po
co, ma senza tregua. 

IM cosa grave e che da 
quando t socialisti hanno dt-
visa rcsponsabilitd e posti al
ia RAITV con la DC, hanno 
cessata di cornbattere per la 
sua democratizzazione c si so
no accollatt tutte le respon-
sabtltta della Democrazia crt-
stiana non appoggiando ne~ 
firmando in Parlamento la 
proposta dt rt/orma Parrv 
Lajolo, che pure aveva avuto 
prima la loro partectpazione 
cd adestone. Per il fatto spe-
ciftco della cclebraztonc del
ta Rwoluzioni d'Oltobre. an
che sui/'Unita c stata data 
notizta d'una protesta da not 
pretentata propria per qucsta 
1 crgognosa discrimtnazione, 
quasi usando le vostre stes-
.se parole, e facendo rtfert-
mento a quanta e stato fatto 
in trasmtsstone dtretta dalla 
TV tnglcsc. 

Pero. can eampaqnt. il pro-
blcma dt fondo e un altro e 
deto farvelo presente con 
molta smccrita. I compagnt 
parlamentart c l'Unith, posso 
no certo fare meglio e at piii. 
e si impegnano a farlo anche 
per la vostra brusca soiled-
tazione, ma vol conoscete qua
li sono I rapporti di forza 
parlamentart e quantl sono i 
voti dl tnagqioranza dei par-
tttt dl centrosinistra e dclle 
destre. Abbiamo tentato per 
anni come Partito e come As 
soctazianc del telcabbonatl 
fpresieduta da Parrl) di orqa-
nizzare una vasta rctc di as 
sociati. andando in giro a ta
re riunionl c mamfestazionl 
per tutta Vltalta, ma con scar-
si rhultati 

Tutti muqugnana contra la 
RAITV, ma pochl si dect-
dono a organizzare la lotta. 
Abbiamo chtesto piu volte a 
tutti di Indlrizzare proposte 
e protesle alia Commissione 
interparlamentare dl vigilan
za della RAI-TV a Monteci-
torio. Ebbene. nei died anni 
durante t quail ho fatto parte 
di questa Commissione, saran-
no arrivate dalle forze dl sini
stra von piit dl nave a died 
proteste. e tutte sono state dl-
scusse. Ora deve estcre chia-
ro che la DC e t vari gover-
nl, hanno dtfeso e dtfendono 
il notcre che hanno sulla RAI
TV con le unnhie e col den-
tl. e se non c't un'organtzza-
to mobilitazlonc. non st riu-
sclra a far loro codere le manl. 
Ogai e'e la possibility sla dl 
rarare tn breve tempo la lea-
pe di riforma della RAITV, 
sia di ottenere piii notlzle se-
rie e meno panzanatc. piii in-
formazioni e meno carosetlt 
di Mow RumorNennl, con 
apprndicl pavall: ma aueito 
se davvero si finlsce di mu-
ouanare r si comincia ad or-
aanizzarsi per cornbattere 
tutti interne E' I'unico mo
do di difendere la liberta dt 
mtormazianr. data 11 rom u-
mformr della stamnn hornhc-
«#» nronrio alia viqllin delle 
elezioni politiche Alfrtmentt 
la truffn elettorale incomin-
cia sin da ogai molta prima 
dei hrooli e del resto 

Grnzie ancora a vol tutti e 
cordtali saluti 

DAVIDE LAJOLO 

L»ttere dl critira alia RAI TV cl 
sono state srntte anche dal let
tori V C tOenova>. Leonardo 
MARTEIII <Bo]OEna>. '.lauriljo 
SFTRR* 'Baretreio. Milano). Raftae-
> SANZA (Potenza). U rir.gra 
7:arr.o 

II preinio sprlta 

anclic ai cnadiutori 

delle assuntorie FS 
Le disposizionl relative al 

pagamento dell'incentico. o 
premto d'mcenttvazione. nelle 
FS atjermano testualmente 
che MSO spetta *a tutti que 
gli agevtt che hanno un con
tratto dnetto con lazienda 3 

Orbene, not coadiutort dt 
aisuntone, tmpegnati tn lavori 
at eguale responsabthta degh 
assuntori. con serrizio giorna-
hero anche superiore a 10 
ore. pur avendo un « contrat
to diretto con Vazienda » non 
abbiamo rtceruto tale premto. 

Son e Vtmporto che conta, 
cib che preoccvpa e come sia 
posstbtle che un direttore ge
nerate blocchi i fondi, ferml 
I mandatt dt pagamento tn-
curante delle di*postzioni ema
nate dal mtnisiro. Sujmo. dun-
que, o r.Cii siamo dipendentt 
deli'azienda che proirede a 
tnsenrct nelle stattstiche quan
do vuol far <r crescere » il per
sonale? E al'tora'* 

Cordtalt salutt, 
S. D. M . 

(R ie t i ) 

Quest* rtcenda e conseguenza 
della anormale dtuazlone tn cm 
opera una parte del personale (tel
le FS. Cib che e anacronistico e 
la preserjta stessa dt assuntori. 
coadiutort, lncartcalt a] semzl dl 
guardia ai passaggt a hvello (con-
side rati < saltuan >: e pot 11 de-
r.'tTiZiano in cav» dl d:sas?rl>, ecc . 
Prrtor^'.e cfc* dovrefaix rs<«re as-
sorb;to in organico s\c!gendo una 
manMone uti> e previ*ta dai rego 
lamenti e dalle estgenre degll or
ganic! »tesM e del senrtzi Va da 
se che verso queste categoric 
git abusl non st contano. Comun-
que. per l'tncenUro cl e stato 
asalcurato che la situazlone sarfc 
daflniu entro breve tennlna. 

Cliieclono un aiu!o 

per organizzare 

la sezione del PCI 
Dopo un mese dalla ttslta 

del compagno Longo nelle no-
stre zone terremolate, un nuo
va entustcsmo serpeggia net 
popola e 5i va manifestando 
sempre piu una chtara sim-
patia tersa tl noitro partito. 
Snnn cinque anni che mi in-
tere*so dell'attitita dt partito 
cd ho tncontrato difficolta •-
rnrrr.t nei solo qualiflcarml co
me comunnta, in un ambtente 
molto preienuto contro il PCI. 

DODO tutto questo tempo, 
parecchio t stato fatto t si 
i giunti a conquistare un cer
to numero dl tscrittL Oggi. p#-
rb. superata la fase critlca. 
che potrei deHnlre « amblenta-
le P. e Vara dl usrtre alio sco-
perto e dare vna sede alia 
nostra organtzzazione in mo
do da poter cornbattere con 
nrmt pari tl nostra awervarto. 
ossla la DC. che da oltre quin-
df*i anni tiene tl monopoho at-
solu'o della volitica spoliticiz-
zn*i'e di Molinvra 

Le nostre condizioni econo-
niche uno molto precarle. 
io *ono ancora studente e QH 
altri ticrtttt non ovadagnano 
ptii dt mtlle lire al gtorno da
to che sono per la maggior 
parte contodtnt. Ptrdb, tra-
mlte il nostro giornale. vogllo 
landare vn appelto a tutte I* 
sezlonl ed al compaonl ch» 
ne hanno la •possibilita. dl tn-
riarci quanto possono. per po
ter far funzionare una seefo-
ne qvt a Mollnara, Non si chte-
de molto. ma ouanto basta a 
paqare 11 fltto della srrione jvr 
un anno e per voterla attrez-
zare in modo che qli isrrtttt 
e i simvxitizzantl possano vren-
dere posto almeno a sedere. 

NICOLA CIROCCO 
(Via Valfortore 95 -

82020 Molin&ra • Benevento) 
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t' 10 domande alio scrittore sovietko Viktor Scklovskii Confermate alcune tesi siill'8 settembre 1943 

La cultura del la Rivoluzione 

dalla voce di un protagonista 
Come la Russia«anticipo»POccidente — Le due tendenze del 
futurismo — L'avanguardia oggi — DairOttobre al Vietnam 

Da una quindicina di giorni 
li trova in Italia lo scrittore c 
critico sovictico Viktor Boriso-
vic Scklovskij. Nato ncl 1893 
a Pietroburgo, Scklovskij fu 
uno dei fondalori dell'Opojaz 
(sigla di « Societa per lo stu
dio delta teoria del linguaggio 
poetico »). movimento di ricer-
ca teorico letteraria conosciu-
to anche col nome di « forma-
lismo ». o « metodo forrnale ». 
Di Viktor Scklovskij in italia-
no finora sono stati tradotti 
cinque libri «Zoo. o Icttere 
non d'amore > (Einaudi). 
« Viaggio sentimentale » (De 
Donato), «La mossa del ca-
vallo» (De Donato). « Maja-
kovskij » (Saggiatore). « Teo
ria della prosa » (De Donato 
e, nella sua versione integrale 
orricchita di scritti inediti. di 
prossima pubblinr/innc presso 
Einaudi). Viktor Scklovskij du
rante il suo soggiorno a Tori
no ha gentilmente risposto ad 
alcune domande per i lettori 
dell'l/nifd. 

II suo lavoro di scrittore 
• dl teorico e stato cono-
sciuto In Italia, dal pub-
bllco del non specialist! 
di letteratura russa, e In 
genere in Occidente, solo 
In quest! uttimi anni. Come 
gludica questo fatto? 

L'importante e capire perche 
questo e successo. Ai tempi di 
Pusckin e di Tolstoj ogni fe 
nomeno delle letterature eu-
ropeo occidental! si rifletteva 
quasi simultaneamente in Kus-
sia. I fenomeni della guerra 
fredda e la mancanza di li-
bero movimento della lettera
tura sovietica in un difficile 
e contraddittorio momento del 
suo sviluppo hanno impedito 
alle altre culture di conosce-
re quel che era successo in 
Russia. In ogni modo, se si 
pensa che la fioritura dell'O
pojaz avvenne negli anni ven
ti, l'assenza di notizie di que
sto avvenimento nelle lettera
ture occidentali e stupefacen-
te. Io sono stato tradotto qua
si integralmente dal professor 
Mathesius in ceco. Nella sua 
edizione della < Teoria della 
prosa > Mathesius illustrd, in 
un'appcndice. i miei esempi 
tratti dal folclore russo con 
fenomeni paraileli cechi. Egli 
era un grande filologo. 

II mio < Viaggio sentimen
tale > fu tradotto in francesc 
da Pozner nel '25. Mirskij. che 
lavorava in Inghilterra. negli 
anni venti fece delle rassegne 
del lavori dell'Opojaz. ma nep-
pure esse produssero impres-
sione. C'e poi il piu recente 
libro di V. Erlich sul «for-
malismo russo >. Non conosco 
l'inglese. ma persone scrupo 
lose e precise me ne hanno 
fatto un'ampia recensione. E" 
tin libro espositivo, anche se 
il motto tempo trascorso per-
metteva gia una valutazione 
dei fatti. Se si dice che 10 
pojaz, il cui lavoro si continud 
e sviluppo nella Scuola di Pra-
ga. precorse lo strutturalismo. 
si dice il vero. Ecco come mi 
spiego il ritardo della nostra 
c scoperta >: a causa della ri
voluzione e del precedente fer-
mento intellettuale la Russia 
anticipo POccidente. Questo 
successe nella pittura. nell'ar-
chitettura, nella teoria della 
letteratura e nella letteratura 
stessa. La rivoluzione era sen-
tita concretamente. era previ-
tta. Soprattutto tra i giovani 
e'era un atteggiamenlo di 
estrema sfiducia verso il pas-
aato e, in particolare. la vec-
chia teoria della letteratura 
era guardata con iroma. 

Quando tn'iscrissi alluniver-
tita. nel questionano che il 
professor Vengerov dava agli 
student!, alia domanda «Che 
cosa intendete fare? .̂ risposi: 
«Spen> di fondare una nuova 
scuola letteraria e di guidar-
la: dimostreremo che il profes
sor Vengerov nella teoria let 
teraria non serve .̂ Si era nel 
1913. Vengerov conservd quel 
foglio ed io Pho misto recen 
temente al Musco letterano in 
occasione di una mostra Cera 
un'eccessiva presunzione in 
quelle parole, ma qualcosa s"e 
awerato. Oggi. tuttavia. del 
lavoro bibliografico di Venge
rov ho stima. AlPuniversita, 
nelle case editrici. nelle reda-
ckni allora e'era piena possi 
bilita di affermare il nuovo 
in quanto nuovo. e fu cost 
che un gruppo di giovani stu-
diosi. gia allievi di Baudoum 
de Courtenay. il grande lingui 
sta. fondo POpojaz I primi fu 
rono Jakubinskij ed io. Poi 
vennero Ejchenbaum. Tynja 
nov. Polivanov. Brik. Kazans 
kij Trannc me. erano tutti stu 
diosi con una rigorosa prepa 
razione accademica Come sue 
cesse che io fui a capo del 
ropojaz? Io appartenevo al 
fruppo dei futuristi. anche se 
l i t n o non avevo una grossa 

parte. Conosccvo la prassl 
della nuova letteratura. Ebbi 
la fortuna di vedere la lette
ratura in movimento, in un 
movimento rivoluzionario. 

Viktor Borlsovlc, come 
valuta oggi. In una pro-
spettlva storlca, II fulurl-
smo russo? 

I futuristi russi si divideva-
no in due parti: la prima era 
quclla dei budetljane. cioe gli 
uomini del futuro. Cblebnikov. 
nel '12. provide non solo la 
guerra. ma anche la rivoluzio. 
no. A Chlebnikov si uni Ma
jakovskij. che gli fu accanto. 
Ci furono anche Kamcnskij e 
Krucjonych. Aseev e Tretja-
kov lavnravano in quella stes
sa direzione nel lontano Orien-
te. Divisi da noi, ma simulta-
nei. o quasi. L'altro gruppo 
era piu vicino al futurismo 
occidentale e si chiamavn cgo-
futurismo Severjanin. che ne 
fu la figura maggiore. era 
poeta di grande talento, ma 
di limitato orizzonte. Cera an
che il gruppo Centrifuga con 
Pasternak e Sergej Bobrov. 
Quesfultimo Tu il primo ad 
applieare 1 metodi matemate-
ci alio studio del verso e I 
suoi lavori suscitano ora Pin-
teresse dell'accademico Kol-
mogorov e si puhblicnno di 
nuovo nelle nostre riviste. 

Penso che il futurismo. se 
conven7ionnlmente lo chiamia-
mo cosi. sia entrato nol san-
gue profondo di tutta la lette
ratura sovietica. Anche per 
quel che riguarda la valuta 
zione del passato. Blok nel 
suo diario scrive con stupore 
che Pusckin fu scoperto in 
modo nuovo non dai pusckini-
sti. ma dai futuristi. che rin-
novarono la sua percezione fc 
lo rimisero in discussione. II 
sistema d'immagini della poe-
sia contemporanea. il modo di 
rimare. Paspetto ritmico. tut. 
to fu cambiato. 

A me sembra che II 
problems del rapporto tra 
futurismo russo e futuri
smo Itallano vada studiato 
con una nuova attenzione 
per prectsare gll Indubbt 
element! dl comunanza, ol-
tre che quell! di dlstacco. 
Lei, Viktor Borlsovlc, che 
ne pensa? 

Tl futurismo russo. e tutta la 
nuova teoria russa del verso. 
nonche la prosa russa nuova. 
furono generati dal presenti-
mento della rivoluzione. Un 
presentimento che vive nei 
poeti. la cui opera d essa stes
sa un elemento del futuro 
previsto. II futurismo italiano 
e un fenomeno complesso. 
Anch'esso. come Parte russa 
d'avanguardia. e caratterizza 
to da uno stretto legame di 
pittura e letteratura. Ma il 
sostrato sociale del futurismo 
italiano era nel mutamento 
dell'economia capitalistica ita-
liana. nella lotta per nuovi 
mercati e terre. e mancava 
in esso questo presentimento 
di un'imminente incandescen-
7a rivoluzionaria. 

Se poi pensiamo all'avan-
guardia odierna. la differen-
za e che noi eravamo permea-
ti dalle grandi speranze nel 
futuro. in un futuro che pen-
savamo vicinissimo. L'avan. 
guardia occidentale d'oggi d 
piena di delusione. Non biso-
gna legare immediatamente i 
fenomeni dell'arte con quelli 
della realta corrente. Ma i 
legami reali esistono. 

In Italia, In quest! ultiml 
tempi, anche il largo pub-
bllco ha avuto modo di 
cominciare a conoscere la 
opera di uno studioso usci-
to dalle ricerche feoriche 
linguistiche e letterarie rus-
se del primo novecento, Ro
man Jakobson. Nel suo li
bro "Terra fabbrlca" 
(IWft) lei, Viktor Borlsovlc. 
gll rivolgeva una letter* 
amichevole. Che puo dire 

ora? 

Una delle mie prime cose let
terarie. pubblicata nel "22 nel
la rivistina Knizhnyj ugol 
(L'angolo dei libri). era una 
lettera a Jakobson. Comincia-
va cosi: c Cam Roman! Nadja 
ha preso marito ». Lo invitavo 
a tornare: « E' meglto npara-
re il proprio tetto bucato che 
vivere sotto un tetto altrui >. 
Jakobson e uno studioso che 
ha altraversato la vecchia 
scuola e I'ha superata. Ades-
so tra noi ci sono dei dissa-
pori a causa di un articolo di 
Jakobson sulla biografia di 
Majakovskij Non ne voglio 
parlare qui. Ma c'e stata sem 
pre. da parte mia. una diver-
genza con il Circolo di Mosca. 
e questa divergenza era con 
divisa dai miei compagni. I 
moscoviti consideravano la 
letteratura come un puro fe
nomeno linguistico. interamen-
te chiuso nel linguaggio Que 
sta soluzione li aiutd a ca 
pire la struttura della lingua. 
Io penso. invece, che la lin
gua non sia l'unica struttura 
con cui creiarao i modelli del 

j mondo. E' un problema che 
ho trattato nei miei libri. 

Vorrel ora conoscere la 
sua opinione su alcuni 
scrittori e artist! sovletlci, 
sul quali, mi sembra, non 
si e soffermato nel suoi 
scritti. Prima dl tutto su 
Oslp Mandelsctam. 

Penso che si debba a un ma-
Iinteso politico, e che ci6 co-
stituisca una grave perdita 
per la letteratura sovietica, 
il fatto che le opere di Man
delsctam. scritte nella Russia 
sovietica, siano edite non da 
noi. ma dalla casa editrice di 
Struve. in America, che se ne 
e appropriata. Conoscevo be
ne Mandelsctam. II momento 
piu importante della sua vita 
poetica e Pultimo periodo. un 
periodo tragico. Non voglio 
affatto dire che Mandelsctam 
era comunista. Ma Man
delsctam 6 stato creato dalla 
rivoluzione. e io so come egli 
accettava la rivoluzione: lo 
si vede nei versi. Anche Pa
sternak e stato cresciuto dal-
l'epoca rivoluzionaria. dei cui 
grandi mutamenti egli fu de-
dito testimone. Ho parlato del 
« Dottor Zhivago » con Paster
nak: egli non era amico di 
chi ora lo pubblica in Occi-
dente. Pasternak, come Man
delsctam. dev'essere pubbli-
cato nel nostro Paese. 

Un'altra grande ftgura 
dell'arte russa novecente-
sca e Mejerchold. Che ne 
pensa? 

E' un grande regista. Io 
avanzerei una riserva sulla 
sua opera: non credeva molto 
nella parola. ma quasi esclu-
sivamente nell'azione scenica. 
L'esperienza dei grandi dram-
maturghi-poeti, tuttavia, a co
minciare da Eschilo. dimostra 
che a creare e a determinare 
il ritmo dello spettacolo e il 
ritmo della parola poetica. 
Mejerchold ebbe una grande 
vita. Non e una vittima della 
rivoluzione. ma un suo eroe. 

Ricordando per assocla-
zlone il teatro odlerno del 
regista LJubimov, a Mosca, 
vuol dirci le sue impres-
slonl? 

II teatro di Ljubimov e il 
piu frequentato teatro di Mo
sca. E' vero che 6 piccolo. 
ma capitarci 6 quasi impossi-
bile. Gli attori non saranno 
ancora provetti. la sua dram-
maturgia sara imperfetta. ma 
c'e Paria della rivoluzione. 
Ljubimov vuole esprimere il 
suo tempo e perci6 quel pic
colo teatro e il centro della vi
ta teatrale di Mosca. n suo re
cente spettacolo majakovskia-
no contiene dementi affini 
alia poetica di Majakovskij 

Anche in Italia, come 
nell'Unione Sovietica. que-
st'anno si e avuta una 
straordinaria affermazlone 
di Michail Bulgakov, il cui 
t Maestro e Margherita * 
e il romanzo sovietlco che 
ha avuto piu successo dopo 
II c Dottor Zhivago •. Con-
divide questo generate in-
teresse? 

Conoscevo poco Bulgakov. 
Ma Io conoscevo. Era un 
drammaturgo eccellente. Le 
c Uova fatali > e Ia « Guardia 
bianca > mi sembrano meno 
forti. Ma la «Guardia bian
ca > e splendida perche in es
sa uomini privj di spirito ri
voluzionario dimostrano con 
verita. proprio loro. Pinelut-
tabilita e la giustezza della 
rivoluzione. II c Maestro e 
Margherita» e insieme la 
espressione della nuova lette
ratura e un'opera che si ser
ve della vecchia letteratura 
In questo romanzo c'e Gogol 
e. ancora dj piii, Saltykov 
Scedrin Delle due linee nar 
rative del «Maestro e Mar 
gherita ». quella che ha il suo 
centro nella crocifissione di 
Gesu mi sembra scritta con 
una forza straordinaria. L'hn-
magine di Pilato che vede Ia 
giustezza del predicatore e Io 
manda a morte. anche se sem
bra diventarne il primo se-
guace. questa situazione inat-
tesa scopre un conflitto mol
to legato con la storia del no
stro tempo. 

Si e parlato molto dl 
SoUhenitsyn recentemente. 
Lei, Viktor Borlsovlc, che 
ne pensa? 

Solzhenitsyn e uno scrittore 
forte. Non capisco perche non 
lo si pubblichi. La verita non 
dev'essere raggiunta in ogni 
singola pagina di un roman 
zo. La verita non entra mai 
interamente in un romanzo 
Privando la letteratura delle 
contraddizioni tra le varie 
opere. impoveriamo la vita 
stessa Le opere di Tolstoj. 
di Dostoevskij e di Saltykov 
sono contemporanee. ma si 
contraddicono tra loro Eppu 
re. senza questa contraddit i 
toriela. non ci sarebbe la let 
teratura russa. e neppure 
quegli scrittori che ora ab 
biamo ricordato. 

Avra certamente avuto 
mode dl vedere che In Ita

lia, come nel resto del mon
do, ogni persona responsa-
bile e slnceramente preoc-
cupata per la situazione in-
ternazionale, Particolare 
sdegno e suscltato dall'ag-
gresslone americana al 
Vietnam. Vuol dirci II suo 
pensiero? 

Quando avvenne la rivolu
zione d'ottobre. sembro che le 
forze del popolo russo fossero 
esaurite. Ma ci furono ancora 
lunghi anni di guerra. E ci 
fu la vittoria sulla Germania. 
Un popolo rivoluzionario non 
pud essere distrutto. Un po
polo che ha ragione e che lot
ta per la sua ragione, per la 
sua indipendenza non pud es
sere vinto: pud essere di
strutto soltanto con tutta la 
terra. I militaristi americani 
hanno dimenticato che il mon 
do e ormai circondato dalla 
traiettoria dei razzi intercon 
tinentali. L'umanita d'oggi ha 
un unico cielo e un'unica ter
ra. Ci sono due possibility: la 
fine dell'umanit^ o la giusta 
pace. 

Vittorio Strada 

Badoglio e re fuggirono 
d'accordo con i tedeschi 

Una nuova edizione del noto libro di Zangrandi e una recente « Storia» delFarmistizio — Un mi-
liardo e mezzo di lire attuali prelevato da Vittorio Emanuele — Mussolini «dimenticato» sul Gran Sasso 

II sospetto che I'Otto Set
tembre non sia stato la gior-
nata dell'insiplenza del re e dei 
generall, ma al contrario la 
giornata del tradimento accu-
ratamente deliberato trova nu-
merose conferme nell'apertura 
degli archivi della Commissio-
ne d'inchiesta per la mancata 
difesa di Roma. Apertura che 
rappresenta anch'essa una sto
ria nella storia. Essa comin-
cia nel giugno del '64 con la 
pubblicazione (presso Feltri-
nelll) del ponderoso volume 
di Ruggero Zangrandi it 1943: 
25 luglio-S settembre a in cut 
veniva prospettata iipotesl di 
un ignoblle scamblo tra le 
massime autorita italiane e te 
desche: Kesselring lasciava 
partire indisturbato il re, il 
suo governo e i suoi generall; 
costoro in cambio, lasciavano 
Roma indl/esa e. in piu, come 
la giunta del macellaio, resti-
tuivano Mussolini al suo ami
co Hitler. 

La tpotest sollevd notevole 
scalpore provocando i furon 
dei generall superstiti e del so* 
Itto Paolo Monelli, autore della 
piu lendenziosa ricostruzione 
dei fatti del '43. Tra gli of 
fest vi fu anche un ex magi-
strato (tal Rubino poi coin 

volto in strani affarl finan-
ziari) il quale querelb Zan
grandi. II processo, svoltosi 
davanti al tribunale di Varese 
ebbe un effetto imprevlsto' 
un'ordinanza del tribunale im
pose la presentazione degli 
atti della Commissione d'in
chiesta nascosti da vent'anni 
negli archivi del ministero 
della difesa. 

Venne cosi alia luce una 
carrettata di documenti che 
confermavano in sostanza I'ar-
dita ricostruzione dello Zan
grandi cui si deve ora una 
ristampa del suo lavoro (nuo
vo titoto: «1943: 1'8 Settem
bre ») ampiamente sfrondato 
e aggiomato. Contemporanea-
meme Ivan Palermo (figlio 
del senatore comunista Mario 
Palermo, gia sottosegretario 
alia difesa e presidente della 
Commissione d'inchiesta) ha 
pubblicato da Mondadorl la 
a Storia di un armtsttzto • tn 
cui, sulla base della medesima 
documentazione. arriva a iden-
tiche conctusioni sul proble
ma di fondo smantellando le 
menzogne ufficiali. 

II primo a crollare sotto il 
peso delle nuove rivelazioni 
e il caposaldo difensivo del 
generalume: la favola secon-

do cui I'annuncio dell'armt-
stizio fu a anticipato » da Ei
senhower all'insaputa del go
verno italiano che I'aspettava 
per il giorno 12 o anche do
po. Le dichiarazioni dei pro-
tagonisti raccolte nei verba-
li della commissione e i te-
legrammi scambiati tra Ro
ma e il comando angloame-
ricano dimostrano che il Ma 
resciallo Badoglio, il capo di 
Stato Maggiore Ambrosio, il re 
e il resto della bella compa-
gnia sapevano benissimo di 
dover cambiare fronte 1'8 set
tembre. Ma, al momento bu& 
no, decisero di non combat-
tere. Badoglio tempestb Eisen
hower di messaggi per chieder-
gli di posticipare la pubblica
zione degli accordt. Nacque co
si la leggenda che attribuisce 
la colpa della perdita di Roma 
al generate americano, ostina-
to nel negare una dilazione 
dl quattro giorni nei quali si 
sarebbe fatto quel che era 
stato trascurato in sei setti-
mane! 

Nessuno di questt difens& 
ri d'ufficio tiene conto di un 
«particolare»: le operazio-
ni di sbarco progettate in com 
cidenza col cessate il fuoco 
erano gia in via di esecuzto-

ne dalla mattina del sette. I 
ricognitori della marina avc-
vano segnalato tempestivamen-
te I'apparizione di a numeroso 
naviglio da sbarco diretto ver
so il golfo di Salerno ». E cioe: 
un grosso convoglio a nord di 
capo Gallo, venti vascelli da 
guerra a nord di Palermo, ven-
ticlnque piroscafi in uscita da 
Tunisi, sessanta grosse navi 
scortate da altre trenta ptcco-
le unita da combattimento 
fuori Biserta con rotta verso 
levante. 

All'alba del giorno sette non 
poteva susststere alcun dub-
bio sulle intenztoni degli an-
gloamericanl. L'operazlone di 
sbarco era in pieno svolgi-
mertto e nessuna forza al mon 
do poteva sospenderla. L'armi-
stizio doveva venir proclama 
to assolutamente per evitare 
che le truppe italiane sparas-
sero contro gli alleati che ne 
avevano gia accettato la capi-
tolazione. Qualsiasi rlchiesta 
di rinvio poteva apparire sol
tanto come un tradimento. 
Era un tradimento. 

Mentre t segnali dell'ap-
prossimarsi dell'ora X si mol-
tiplicavano (nuove ricognizio-
ni, telegramma del gen. Ca-
stellano che si trovava al 

Personate dello scultore Minguzzi a Bologna 

Ammonitrice memoria dell'uomo nei Lager 

Luciano Mingwtri: c Memoria 
(bromo, 1H7) - Particolare 

lager 

Inaugurazione ad alto livel-
lo alia bolognese galleria De' 
Foscherari, che ospita una 
« personale » di Luciano Min
guzzi. Se vi e, in Italia, uno 
scultore della generazione di 
mezzo che non si adagia nel
la pace di un riconosciuto ma-
gistero ma che, al contrario, 
resta in dialettica con le gene-
razioni piu giovani, quest! e 
certamente Minguzzi. 

n discorso dello scultore bo
lognese si svolge ai limit! della 
disperazione, e tutto permea-
to di non velleitaria volonta 
di protesta e, proprio per que-
sto, non pretende di trovare 
soluzionl razionalmente con-
vincenti alio stato di degrada-
zione a cui Puomo, e la sua ln> 
niagine, sono costrett! dalla ci 
vilta dei consumi. Come sen 
ve Valsecchi nella presentazio
ne a catalogo. Pultimo lavoro 
di Minguzzi e tutto teso, fin 
da quando cominci6 a com 
poire opere come • Memo
ria dell'uomo nel Lager, n. 5 » 
a dare una visione delPessere 
umano come « spoglia » priglo-
niera di strutture degradanti 
e mortiflcatrici. 

Nella giande compostzione. 
pesante di ruggini e dl strt-
dori, che l'autore intitola « Uo
mini», corpl corrosi, muttlatl 
scheletrl di came muffita, so
no non solo parte di una com 
plessa macchma archttettont 
ca, ma prefigurazione del fu 
turo di pngiomen di un cu 
po ganglio di merceologia in 
dustriale. E' naturale che Val 
seech! non manchl di ritro-
vare, In queste squallide for 
me trasparenti da antiche fe 
rite, una sorta di sacralJta. 
Esse sono venunente gll sche
letrl del domani tecsologico, 

1 tralci spezzatl del monumen-
to alia seconda Hirosdma 
che pencolano minacciosl e 
gravid! dl morte al di sopra 
del « reale» lucido e funzio-
nante della civilta del benes-
sere. Una morte nell'arte e 
quel che Minguzzi ci presenta 
e che contesta. con potente 
evidenza, ogni tranquilla di-
chiarazione dl morte dell'arte. 
Ecco cosa vi e di csacrale* 
in queste opere: 11 senso an-
tico e indefinibile della mor
te, una sconvolgente e sconvol-
ta profezia di orrorL Giusta-
mente nota Valsecchi che, in 
v Uomini», le ferraglte arruggt-
mte evoncano, visivamente con 
la loro brutalita di carcassa 
uno spessore da catacUsmi e 
naufragt in cut e stato misera-
mente tra vol to Vongmano fa-
sto tecnologico delle immagini. 
In questo senso di morte si 
raccoglje un alito di medioevo 
e il bnvido d*un presente-fu-
tuxo. 

In questa temporalita, a cut 
Minguzzi awince Poggetto, si 
discopre tutto un mondo di 
relazJoni nuove, di spazio. dl 
tempo, di linguaggio, in cui 
Popera affonda e si giustinca. 

In queste scultuxe si dlpa-
na ancora una volta U filo 
di un'arte che non si svolge 
soltanto nei tempi e nel ritmi 
impost! dal computers dell'in 
dustria culturale. Carcasse tee 
nologiche. annerite e consun-
te superbie dell'oggetto, tron-
cate immagini dl corpl sottrat 
ti al lustro del supermercato 
culturale: ecco cosa ml sem
bra siano gli * Uomini* di 
Minguzzi. 

Franco Selmi 

Quartier Gcnerale di Eisen
hower, arrivo del gen. Taylor 
a Roma ecc.) che cosa fanno 
I responsabili dell'esercito e 
del governo Itallano? Si riunl-
scono al Quirlnale per cerca-
re il sistema di imbrogliare 
assieme tedeschi e americani, 
cacciarc Badoglio e sostituir-
lo con Caviglia, incertl slno 
all'ultimo se annunclare lo 
armistizio o denunciarlo. man-
tener fede ai vecchi pattl 
o at nuovi. Di un solo 
argomento non si discus-
se. Lo rivela il maggio
re Luigi Marchesi, uomo di 
fiducia del gen. Ambrosio. nel
le due righe conclusive della 
sua deposizione: «Durante la 
riunione al Quirlnale non st e 
assolutamente parlato di azio-
nt militart per la difesa del 
Paese ». Due righe da scolpire 
nel bwnzo sulla tomba di una 
classe dtrigente taltita. 

Perche I'unico punto di cut 
non si parla e I'azione milita-
re per la difesa del Paese? 
Zangrandi e Palermo non han
no dubbi. Perche, rispondono, 
I'unico problema vero — dopo 
la catastrofe dell'armisttzto — 
era quello di mettere in salvo 
i grossi papaveri offrendo in 
cambio at tedeschi la resa 
dell'esercito italiano Estremo 
capolacoro dl un doppio gio-
co che sboccava in una dop-
pia capttolazione. 

II baratto, tacito o espltctto 
trova ora conferma in nume-
rosi indlzi. Al di la di ogni 
dubbio e provato che la /u-
ga era stata concertata e pre-
parata da tempo. Da parte sua 
Vittorio Emanuele aveva pre
so notevoli precauzuml: tra 
l'altro, dal 1 agosto al 5 set
tembre aveva spedxto in Sviz* 
zero 41 vagoni di effetti perso-
noli e prelevato dalle han
dle IS miliont e 930 mila li
re (un miliardo e mezzo di 
oggi). Alle ora 4 del 9 settem
bre la famiglia reale aveva 
gia t bault prontu Poco dopo 
il corteo delle macchtne cot 
fuggiascht mfilava la Tiburti-
na verso Pescara. 

Per quali ragioni fu scelta 
questa strada? La stonografia 
addomesticata sostiene che la 
decisione era obbligata: sol
tanto la Tiburtina era libera. 
Ora e provato, al contrario, 
che i 250 chilometrt di questa 
via formicolavano di truppe 
tedesche, che storml di aerei 
nemici sorvolarono a piu n-
prese la visibdtsstma cotonna 
di auto, che i fuggiaschi si 
fermarono a pranzare e o ri 
posare presso amid e cono 
scentt come se non si sentis-
sero affatto tnseguiti Persmo 
quando il re e U seguito fu
rono imbarcati sulla stortca 
tBatonetta» un vehvolo nazi-
sta sorvold per venti minutt 
il cacaalorpediniere andan-
dosene poi indisturbato e sen
za disturbare. 

Questa somma dt miracolo-
se coxneidenze trova, secon-
do Zangrandi e Palermo, la 
spiegazione nelle disposizioni 
prese e omesse a proposito 
del nostro disgraziato eserci-
to. Non solo Ambrosio e Ba
doglio bloccarono Vordme di 
combattere i tedeschi: ma di-
ramarono addinttura una se 
ne di istruzumt per vietare 
ogni osltlita contro Vex allea 
to che, trasformatost in fero 
ce awersario. andava mas 
sacrando e catturando i 
soldati ualtant abbandonatt a 
se stessi. Persino nella capita-
le, dove Viniziativa dl alcuni 
animosi, mUitari e antifasci

sts aveva scatenato la batta 
glia contro I nazisti, l'unica 
azione del responsabili lascia 
tl sul posto (tl ftglio di Bado 
glio, il genera del re, il ma 
resciallo Caviglia e stmiltj fu 
dlretta a frenare t combatti 
mcntl e a perfezionare la resa 
Questa fu stipulata alle ore 
16,15 del giorno 10 Due ore 
prima la « Batonelta » col suo 
carlco di spallme dorate era 
entrata nel porto dt Brindisi 
Ultima e singolare comet 
denza. 

Penultima, anzi, PoichC 
una ancora ne resta: la «di 
mentlcanza» dt Mussoltm ncl 
suo rifugio coatto sul Gran 
Sasso. Anche qui Paolo Mo 
nellt e soct allargano le brae 
cia: nella confustone del mo 
mento Vex Duce passo di men 
te a tutti Solo Hitler se ne 
ricordd e mandb Skorzeny a 
prenderlo 

Nella realtd le cose non 
andarono cosi. L'ordme, man-
tenuto stno alia mattina del 
giorno 12, era dt ammazzare 
Mussolini in caso di fuga. II 
conlrordme arrivo tra le ore 
dteci e il mezzogiorno sotto 
forma di telegramma spedi 
to dal capo della poltzta, Se-
ntse. rimasto a Roma: • Agire 
con la masstma prudenza». 
Frase convenzionale che tndi-
cava Vannullamento delle pre 
cedenti rigorose disposizioni 
Esattamente alle 14.15. come 
se Vorarto fosse stato concor-
dato. amvarono le SS dt Skor
zeny e prelevarono quel che 
restava del fondatore dell'tm-
pero. L'ultimo debilo con Kes
selring era pagato. 

Anche i teaescht, del resto, 
si mostrarono buoni pagato-
ri. Caviglia e il mintstro So-
rice, che avevano trattato la 
resa, nmasero tn liberta. De
gli altri negoztatort, Mario 
Badoglio fu deportato in 
Germania da dove tornb tn 
buona salute; Calm di Ber-
golo ricevette il permesso dt 
raggtungere la famiglia in 
Svtzzera Senise, dopo aver 
salvato Mussolini, fu tratte 
nuto «m un piccolo alber-
go decente > in Bamera asste-
me alia duchessa madre di 
Aosta, alle prtneipesse di Gre-
cia e ad altra gente simpatt-
ca. Anche da questo lato i 
conti tornano 

Rubens Tedeschi 

Mostra di Vacchi 
Reggio Emilia 

« GALILEO 
GALILEI 

SEMPER » 

Promossa daJ Comune di Ref-
g*> Emilia verra inaugurate il 2 
d.xrembre, nella Sala comunale 
delle Espreizioni. una mostra 
persona e del p.<tore Serg-.o Vac
chi avente per tema: c GaLIeo 
Galilei semper > - R:cerca e d.-
>tru/one. La mostra che eom-
prende circa 100 opere tra dise-
gm e oiu reitera a pert a f no al 
7 ?emaio 1968 

XeU* occas:one sara pubblicato 
un catalogo edito da Vanni 
Scheiwiller con le riproduzioni 
delle opere in mostra e scriui 
di Cesare Lupormi. Ezio Raiman-
di, Giorgio Celli e Corrado < 
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Aperta la stagione del Teatro dell'Opera 

«ll trovatore»: lo hanno 
inf iacchito 

per nobiiitarlo 
La regia di Bolognini viziata dalla contraddizione 
tra inconsistenza scenica e corpulenza musi-
cale - Veemente la direzione di Bartoletti - In 

evidenza tra i cantanti la Cossotto 

discoteca 
Tutte le sinfonie 
di Haydn 

l fasti dcll'cnciclopedisnio 
ritomano nei noMri antii: tin 
rncirlopedismo alia niam>, hc-
ninleso, nun latiln una con-
quisla ili mi iiimvo mctoiln o 
rii un nunvo nnline per le cose 
quanto una (Hviilgazinnc f> una 
popolarizzazione ilcllu cono-
8tenrJ. Alia niusira I'cnciclo-
pcdismo e arrivalo gia Ua qual-
rho tempo con, appunto, lo en-
riclopcdie, ma ora csso inco-
minria ad aflFcrmarsi anclie nel 
rampn ilel di*ni: a tutto» 
qiicsln, « tutto » qui-llo, le ca-
80 produttriri si alTannano a 
iuellrre a dispnjizione dello 
ascoltaloro I'intcro scihile inu-
aicale in ogni settore. Nim 
•iamo ancora al <i lulto Mn-
nail, al a tutto Bnrh » o al 
« tutto Telrmann n, imprcse da 
far Irrmare i pnlsi dfU'orpani/-
zatoro piu sprrirolalo i» da 
mcltcre in pcrirolo il porlafo-
plin nipglto fornilo, ina non ri 
Matno nentmeno tanlo lontani: 
erro rlir- la CBS-Odissen af-
fronla ora nicntcmeno die I'in-
trra produrione sinfonica di 
Kranz Joseph lla\dn, lanrian-
do till mcrcato i prinii quatlro 
microsolro a prc/zo popolare 
con le sinfonie dall'l all*! I del 
maestro di Rohrau. F." nn'im-
presa die. dobbiamo dire, non 
ri dispiarc affatto. perche ser-
\ e a metlere in lure un certo 
Haydn die vale \eramcnte la 
pena di avvirinare. 

Queste prime, osrare sinfo
nie. furono «crilli* tra diffirolta 
varie da iin rompositore non 
ancora trenlrnnr. Si prnsercb-
bo cho siano opore minori. di 
aerallo. eclctlirbc o die so io 
prrche. si sa. Io stile maturo 
%irnc poi. con I'espericnza e 
tutto queste belle cose- I mere 
queste sinfonie. seppure di pro-
porzioni limitate. ri\elano una 
frrschezza. una sriollrrza d'r-
loquio. dawero una « maturi-
ta » di stile cbe nrlla produ-
ziono posleriore non farti die 
rinsaldarsi e conqui*larr terri-
tori formali piu \asti. ma «olo 
•<«ai di rado arri\era a una 
rcale diffrrrn/a qualiiati\a. 
fili imprr-liti formali dal ba-
rorco hanno jtiTi un sapore iro-
niro affatto particular*-, e non 
dono solatnto fnitto di fiova-
nile edettismo. la dinamira or
chestral* e Jtia preficuraia v -
condo i modi deH'Hayifn po-
•teriore e pin nolo, e in mi
niature gia appare tutto il sa-
pido mondo delle melodie con-
tadine e dei ritrrii corpo«i che 

•iamo abitnati ad ammirare nd-
rilaydn «macziore»: pcrrio 
queste andici «infonie costilui-
irnnn — mapari con qualche 
cedimento pero tra*curabile — 
nna vera jtioia all'a«coIto. era-
tie anehe alia buona realiz/a-
zione fonira e aH'interprria-
aione afndata a Max Clober-
man, direttore amlriarn rrren-
temente scomparso in America, 
che con amore e ruerenza «a 
farci guslare a capo dcll'Or-
chestra dell'Onera di Slalo di 
Vienna le leggiadre pagine 
haydniane. 

Pure aH'insegna ddla globa-
lita semhrano nasecre i Irr di-
trhi intcrprrlati dalla pianista 
Ingrid ilacbler e dedicali a 
tfi concerti di Mozart (Phi
lips). I-a (ladder e nna inter-
prole di grande levatuni. di 
fnrmazione Viennese e perfet-
tamente a IUO agio nel mondo 
snnoro e intellclluale di Mo
zart Inlerpreta in questi di-
•chi i concerti in fa maggiore 
K 413 (1783), in do maggiore 
K415 (1783). in »i bcmolle 

maggiore K 456 (17H1), in re 
minoro K 166 (J7JIS), in mi 
bemollo maggiore K 482 (1785) 
o in si bemolle maggiore K 595 
(1791): sono per lo piu con
certi dclla maniera brillante 
o popolare del musicista, pe-
raltro con la rilevante ercezio-
ne del K 466 c del K 595 (l'ul-
timo composto da Mozart), die 
riportano suhitamente alia tne-
moria i cliini piu drammatici o 
meditativi dell'autore del Dim 
Giovanni e dellu gramle triade 
sinfonica. Dirigono AI ceo Gal-
liera e Colin Davis a capo del-
la London Symphony Orche-
Etra. 

Un quarto disco mozartiano 
c puhblicato dalla Decca e ci 
prescnta Leonard Bernstein 
nella dupHrc \estc di pianista 
e direttore d'orchestra: como 
pianista egli inlerpreta il Con
certo in si bemolle maggiore 
K.50 (1781), di cui e notevole 
l'indipendenza della scriltura 
orchestrale, come direttore la 
famosa Sinfonia a di Linz» 
K 425. dimostrandoM a suo 
perfetlo agio anclie nella mu-
»icn r;i7ionnlr o controllata di 
qursto mar«tro illuminisla. cui 
prvsta pcrallro una cerla pa
tina di superfiriale esleriorita. 
Fseguo con ottimi risultati so-
nori e di precisionc 1'Orchestra 
Sinfonica di Vienna. 

A. m. 

Rossegna di 
film scientifici 

in Cecoslovacchia 
PRAGA. 20 

Da oggi al 24 novembre si 
.svolge neUa Casa della cul-
(ura < Dukla > dei sindacati a 
Pardubice, xi Cecoslovacchia, 
la V* Rassegna dei film scJen-
tifici. tccriKn e didattici a par-
tecipanone intemazionale. La 
produzione cecoslovacca e rap-
presentata da ctrca 50 pellico'e 
mentre quella straniera — Au
stria. Bulgaria. Giappane. In-
ghiiterra. Italia. Polotiia. Re-
pubblica Democratica Tedesca. 
Repubbiica Federal Tcdesca. 
Svizzera e Lnghena — ha gia 
u»cntto 37 film. Le opere in 
<xmoorso saranrto giudicate da 
una gmria composta da otto 
mombn e presieduta dal pro-
fes^ore dell'Accadcmia di C*ie-
m,ito(;rana di Praga. A.F. SJIC. 

Per ogni categoria di film 
verra conferito un primo pye
mic Ino'tne. alJe piu importanti 
opere straniere andra a titok> 
di ncMiosamento il cGfanat 
Grand Pr.x ». Nel quadro della 
ras^oona cinematograflca ver-
ranno ontanizzati seminari. di-
battiti e proiezioni private. 

«6oldoni nel mondo» 
in una mostra 

a Venezia 
\*ENEZIA. 20. 

L'Istituto di studi teatrah del
la < Casa di Goldoni >. sotto la 
direzione del prof. Nicola Man-
gini. ha organizzato la mostra 
« Goldoni nel mondo ». in colla-
borazione con I'Azienda autono-
ma soggiorno e turismo di Ve
nezia. La mostra. che si pro
pone di documentare la fortuna 
mondiale del teatro goMoniano 
nel nostro tempo. *ara maugu-
rata il 3 dicembre nel!« sale 
delta « Casa di Goldoni ». a S 
Toma. 

Nella ra .̂eegna ^aranno espo-
ste documentazioni essenziali 
di 28 pacsi dei van continenti, 
le quati offriranno la misura 
dei rispettivi interessi suscitati 
daU'opera goldomana 

C'6 una fondamentale con
traddizione nei tentativi. va-
rtamente intrapresi, di «nobi-
litare» il melodramma otto-
ccntesco, sguarnendolo del suo 
itk*ale clima real-naturalistico. 
L'operazione-nobilta. avviata 
con il teatro wagneriano, si e 
estesa al melodramma nostra-
no Lo dimostra da ultimo an 
che questo Trovatore presen-
tato ieri dal Teatro dell'Opera 
di Roma, quale primo spetta-
colo della stagione. 

La fondamentale contraddi
zione sta nel fatto che 1'aboli-
zione della scena sontuosa o 
comunque tradi/ionalmente co-
struita, di per se, non solo non. 
nobilita nulla, ma contribuisce 
a detorminare una grave frat-
tura stilistiea tra quanto av-
viene intorno alia musica e 
quanto succede all'interno del
la musica. Mentre le scene 
sono spoglie e allusive, i can
tanti continuano, invece, a im-
perversare in ricchi costumi, 
bei mantelli. lunghi strascichi, 
variopinti pennacchi. come se 
tutto (il mondo esterno) fosse 
11 al suo posto, in carne e 
ossa: tavoli, sedie, divani, pa-
lazzi. natura. paesaggio, ecc. 
Senonche, non e'e nulla. Cos! 
accade in questo Trovatore. 

Le otto deboli scene dell'ope
ra (dopo le prime due il trucco 
e scoperto e non e'e piu niente 
da sperare) si susseguono co
me una tenue variazione sul 
tema, cioe sul palcoscenico 
rimpicciolito e proprio ingab-
biato in una impalcatura fissa, 
che e suppergiu l'ingrandimen-
to delle elementari linee d'un 
teatrino per marionette. Muta-
menti di luce, qualche sposta-
mento di fondali e di pratica-
bili dovrebbero dare il senso 
della scena nuova e pulsante 
di attesa. Danno. al contrario. 
un angoscioso senso di vuoto 
e in questo vuoto i cantanti 
sostano come pazzi che, sta-
bilitisi in un deserto, si illu-
dano di stare in citta, < nobil-
mente». A forza di insistere 
nel gioco. finiscono male. Nel 
senso che, non avendo mai 
intorno qualcosa che possa 
dar loro 1'impressione di es-
sere dav\rero vivi, ripiegano 
in una immobility, in uno star-
sene impalati con le mani in 
mano. proprio come pupazzi o 
manichini. Sotto tale profilo. 
se proprio non tradiscono. tut-
tavia svirilizzano un'opera nel
la quale tutto e sangiie. tutto 
ribolle. tutto vive in maniera 
forse plebea. ma piu vera e 
immediata. Con piu coraggio 
bisognerebbe forse arrivare al 
Trovatore eseguito in teatro, 
ma dichiaratamente in forma 
d'oratorio. Oltre che angoscia-
re di meno. farebbe ridere di 
meno. E fanno ridere. ad 
esempio. certi baldi guerrieri 
che si vedono ballonzolare ar-
mati di tutto punto (dov'e la 
economia. quando e risaputo 
che soprattutto i costumi fanno 
crescere le spese?). ma spersi 
tra accampamenti allusivi. 
Non diciamo che si debbano 
costruire le tende. ma che. al 
contrario, non si debbano for-
giare nepptire nuo\i elmi e 
cora77e. 

Questa contraddizione (de-
terminata da una inconsisten
za scenica. contrapposta a una 
corpulenza musicale) finisce 
con rimpoverire lo stesso im-
peto lirico delle famose <arie>. 
dei duetti. e c c , e persino dellt 

esplosiva evocazione della ce 
leberrima pira. 

Un veemente Bruno Barto
letti e riuscito a scatenare la 
orchestra anche in bagliori 
corruschi. ma complessivamen-
te egli ha sopraffatto i can
tanti. inchiodandoli ad un nt-
mo eccessivamente serrato e 
affaticante. Cantanti bravissi-
nu (il meglio che possa aversi 
oggi in Italia), pur se non tutti 
calati nel personaggio alio 
stesso splendido modo di Fio-
renza Cossotto che ha dise-
gnato una fiera Azucena, vo-
calmente ricca ed emozionan-
te, anche perche la regia (di 
Mauro Bolognini) non e riu-
scita a strapparla dal contatto 
con la madre terra. La terra 
e terra, e quando uno vi si 
sdraia como fa la Cossotto. sta 
certamente piu sicuro che non 
sospeso nell'astratto. Gabriel-
la Tucci, infatti. ha realizza-
to con stupenda vocalita una 
Leonora, appunto, quasi stac-
cata dalla musica, e indiffe-
rente alle cose. Carlo Bergon-
zi, un bel tenore, e stato 
anche un bel Trovatore, piu 
per il timbro della voce che 
ha ben conservato lo .smalto 
lino alia Hue. che per la goffa 
acciinciaturu. Il baritono Piero 
Cappuccilli ha completato il 
quartetto dei protagonist!. 
Scialbo scenicamente (non e 
colpa sua. se ha rasentato la 
parodia), ha pero conferito al 
Conte di Luna una calda inci-
sivita vocale. La regia, strana-
mente, svuotando i personaggi 
principali, ha animato invece 
le masse (zingari e guerrieri 
sullodati), ma con un gusto, 
per cosl dire, alia Walhnann. 
Vedere, per questo, la ridicola 
avanzata dei soldati verso 
l'avanscena. 

I costumi erano (e anche le 
scene) di Luciano Damiani, 
meglio apprezzato in altre 
prove. 

Con un Bartoletti cosl tuo-
nante e con un cast di can
tanti cosi prezioso (aggiungia-
mo i nomi di Ivo Vinco, Mi-
rella Fiorentini). non rimar-
rebbe che tentare una replica 
rispolverando proprio la ba-
racca della tradizione zingare-
sca, rozza e plebea. 

La cronaca della serata re-
gistra il trionfale successo di 
tutti gli artefici dello spetta-
colo (lungamente applauditi e 
trattenuti alia ribalta), e poi 
anche il consueto spettacolo 
nello spettacolo in serata di 
gala: garofani rosa penduli 
dai palchi: profumi alle si-
gnore distribuiti da graziose 
indossatrici nel foyer, insieme 
con la rosa rossa c Gloria di 
Roma» (abbeverata con il 
sangue tolto al Trovatore); 
toilettes niente affatto pro-
pense alia svalutazione anche 
della berlina. cioe dell'esposi-
zione di se stessa che la gente 
ancora ama: acconciature alia 
Maria Antonietta (ma non le 
avevano tagliato qualcosa?) e 
attori. attrici (Lisa Gastoni, 
Franca Bettoja. Silvana Pam-
panini). ministri. e Gina Lollo-
brigida. in mini-scollatura 
(peccato!). ma con lunga coda 
verde. Assordante il frastuo-
no della claque, ma non tan-
to da coprire qualche ironica 
rimbeccata airindirizzo del-
l'allestimento. 

e. v. 
Nella foto: Fiorenza Cossotto 

nella parte di Azucena. 

Giuradi 
uccidere 

Continuano nei teatri di posa di CineciHa le riprese della « Ra-
gazza con la pistola », di Mario Monlcelli i cui esterni sono stati 
girati in Inghilterra. Nella foto: la protagonista, una Monica 
Vitti insolitamente bruna nella parte di una ragazza siciliana, 
nella scena del film in cui glura di recarsi in Inghilterra per 
uccidere I'uomo che la ha sedotta e abbandonata 

Da oggi 

«I dialoghi 
delRuzante» 

a Torino 
Lo spettacolo presentato dallo Stabile comprende 
« Prima orazione », «Parlamento» e « Biiora » 

TORINO. 20 
Domani il Teatro Stabile pre-

sentera al Carignano dj Torino 
ti ferzo spettacolo m abbona-
mento della staq'wne 1967 68: 
I dialoghi del Kuzante. 

J tre testi ruzantiani — Pri
ma Orazione. Parlamento. e 
Biiora — nunifi in questo speU 
tacolo costituiscono altrettanti 
vertwi dell'arte dello scrittore 
cinquecentesco. L' allestimento 
pud essere considerato uno dei 
traguardi piu impegnativi del 
lavoro artistico del teatro tori-
nese. essendo >I nsultato di una 
complessa esperienza, da ricol-
legare non solo ai ben noti in
teressi del regista de Bosio nei 
confronti del Ruzante e alle sue 
regie della Moscheta e dell'An-
conitana. ma tn partxcolare an
che alle due precedenti edizioni 
di questi stessi Dialoghi. sostan-
zialmente diverse dall'attuale. le 
quali a Torino, non sono state 
riste. Con la prima di esse. n*I 
1965. lo Stabile 'si e imposto 
alia Prima Rossegna Interna-

PRIGIONIERI DI CLOUZOT 

Cleuzot (a sinistra) spicga agll attori Elizabeth Wtencr • Laurant Tercieff una scana del film 
c La prltonniere > (c La prigionlera») ch« stanno attualmenta glrando negli stud! di Billan-
couri. E' inutita aggiungara che, inslame con la protagonitla, ancht Terzieff • prigioniara 
dell'amora 

zionale dei Teatri Stabili d*« Fi-
renze; con la seconda. nel 1966. 
ha oltenuto una calorosa affer-
mazione durante la sua tournee 
nell'Umone Sonetica, Ungheria 
e Cecoslovacchia. 

L'edizione che lo Stabile ora 
offre ai torinesi sara presentata 
nei prossimi mesi a Roma e. 
come spettacolo scambio. al Pic
colo di Milano. ed mfine. a pri-
mavera. rappretentera ufficial-
mente I'Italia al Festival delle 
Nazioni di Pariqi. 

La novitd del nuovo allesti
mento dei Dialoghi ruzantiani 
consiste essenzialmente nel fat
to che tutto lo spettacolo e stato 
incentrato su una tipica festa 
rmascimentale in casa del Car
dinal Comoro e che. all'interno 
di essa. durante le pause del 
ballo. gli attori intrattengono i 
nobili e raffinati ospiti del Cor-
naro con due rappresenlazioni 
ispirate a temi e personaggi del 
mondo contadino. 

Questa impostazione e stata 
scelta in quanto riflette fedel-
mente le condizioni m cut nac-
quero i Dialoghi: e-Jpre^siont di 
autentica e penuina vicienza po-
potaresca. inserite pero con 
drammatico contrasto. in am-
biente aristocratico. Come ajfer-
ma Ludovico Zorzi, il maggior 
studioso vivente del Ruzante e 
curatore del testo dello spetta-

• colo rappresentato dallo Stabile 
di Torino (di Zorzi presso Vedi-
tare Einaudi sta per u^crre la 
pnma edizione crittca deirmtera 

• opera del Beolco). tutto il tea
tro dello scrittore padovano n-
sente di un clima di dopoguerra, 
precisamente della guerra di 
Cambrci. 

VinteUnatura dello spettacolo. 
cioi la festa. e stata ricostnnta 
da de Bosio partendo dalla Pri
ma Orazione al Cardinal Cor-
naro, mtegrata dalla Seconda. 
per la prima volta recitata in 
teatro. e adoperata come leoa-
mento dell'intera rappresenta-
zione. 

Come abbiamo detto. ft testo 
dei Dialoghi presentato dallo 
Stabile di Torino e stato curato 
da Ludovico Zorzi: la regia e di 
Gianfranco de Bosio. le scene e 

, i costum: sono dt Emanuele 
Lvzzati, gli adattamenti mini
cab di S^roio LibeTorici e le 
coreogyafie dt Maria Egri. 

1 Dialoghi saranno interpre-
tati da Glauco Mauri. Didi Pe-
rego. Leda Segroni. Alxnse Bot
tom e Alessandro Esposito. Ac-
canto a loro Mario Ptate. Ar
mando Spadaro. Enrico D'Ama 
to. Eligio hato. Antonio Fran-
cioni, Alessandro Borcht, G*an-
piero Fortebraccio. Francesco 
Di Fedenco. Guemno Cn cello. 
Antonietta Carbonettt, Marietta 
Furgiuele. nonchi i ballerini 
Angela Pietri. Joseph Russillo. 
Lviai Bonino. Ebe Alet^io. Ma-
rilena Bonardi, Marietta Mane-
rm, Ferdinanda Succo. 

le prime 
Musica 

Votto - Gulda 
. all'Auditorio 

Friedrich Gulda. vienne.se. ha 
37 ancu, ma e gia da 30 die 
traflica col pianoforte e da 20 
che sta alia ribalta del concer-
Usmo internazionale. Musicista 
intelligente e sensibile. ha ri-
proposto l'a&colto del Concerto 
per pianoforte e orchestra, op. 
15. di BeethoMYi. nel quale l'or-
che.stra e timbneamente piu 
ricca Uitenengono clannetti. 
tronibe e timpani) e il piam-
smo .si protende nel futuro. 
quasi Miperando la tempesta 
romantica. Gulda ha centrato 
tale an>ia, propendendo per una 
esecLi/ione Umpida, distaccata, 
ma pur fervorosamente rLsondii-
te. Un IXI" so>|>etta. pero. la 
* cddenza» virtuosistica. Ap 
pldusi, chiamate, e<l esecuzione 
di un bis. 

Antonino Votto. che a\eva 
aiierto il ponienggio musicale 
con VEgmont di Beethoven, ha. 
nella sec-onda |>arte del pro-
gramma, celebrato una sort a 
di ncordo di Alfredo Ca.->ell,i 
nei vent'diim dalla morte. Non 
diremnxt fehce la scelta <loIlt» 
muitche, al centra delle <iu.ih 
fieurava Id suite 11 convento 
reneziano (1911i). rtpudiata IKH 
dall'autore. Meglio della taran 
tellante danza dalla Guira. ha 
dato il segno deU'onginalita ca 
selliana e del suo vivulo estro 
orchestrale la Smjonia dell'o|)e-
rt\ IM donna serpente nella qua
le una festosita rossiniana si 
misce ad una spigliatezza non 
<linictitica ne di Bartok ne di 
Prokofiev. 

e. v. 

Jazz 

«Jazz Today» 
II Teatro Belli .si va rivelando 

come il nuovo tempio del ja/z 
romano. Quellu di sabato e stato 
infatti il secondo concerto orga-
mzzato da Mano Schiano nel 
(liiadro delle iniziative congiunte 
Folkstudio-Armadio. con il con-
corso di un pubblico numeroso 
e attento (anche se a tratti \i-
vaceiiiente cntico. come e giu-
sto). La nuova stagione jazzi-
stica si s\olge all'msegna dd 
' free jazz ». cioe di un jazz 
hbero da scliemi e da canoni. 
una formula che sta cercando 
•nuhe da not un suo pubblico e 
una sua dnnensione che non sia 
sempie quella di una ricercd 
line a se stessa. La diffcrenza 
tra questi concerti e le « nm-
patriate» di tanti musicisti su 
altre ribalte (lo stesso Folkstu-
dio. ad esempio). e tuttavna pro
prio que&ta: al Belli e'e un ch
ina stimolante, alt rove si npe-
tono repertori gia consumati. 
Torneremo ancora sul « free » e 
sui suoi animatori. Del concerto 
di sabato ci interessa segnalare 
due brani: quello dedicato a 
Einstein. « l'ottavo creatore del 
mondo >, da Franco Tonani (una 
comppsizione in quattro movi-
menti. eseguita da Tonani stesso 
e da Schiaffini. Laneri. Melis 
e Tommaso) e GHerrilla. di 
Schiano. tutto affidato alle per-
cussioni. alia tensione prm*oca-
ta dal basso e ai getti smusoi-
dali del .saT dell'autore. Applau-
st per tutti. e molte chiamate. 

Canzoni 

(( Salotto 
musicale » 

La scena rappresenta un sa-
lotto^ideale. con 1'aggiunta di 
pianoforte, batteria e strumenti 
vari .sparsi qua e la. Su questo 
-siipporto di deruaz.one televi-
siva, creato sul pdlcoscenico del 
< Contrale», Lando Fionni da 
vita al suo spettacolino, che 
spettacolo non vuol essere ma 
solo l'occasione < per due ore di 
divertimento >. Ecco cosi Lando 
in attesa degli invitati. tutti 
seduti tra il pubblico e che a 
tumo salgono alia ribalta per 
creare. con il protagonista. oc-
casioni comiche e musicali. II 
clou e rappresentato da Mem-
mo Carotenuto che. per la ve-
nta. non cerca di strafare. Se-
guono un imitatore. doe can
tanti. una < animatnce >. un 
«attore» e tutti insieme. con 
1'aggiunta di tre orchestral!. 
nempiono la scena e il copione 
di battute e nvn-irnenti. Non 
sempre. purtroppo. tali da an-
dare al di la di un pretesto per 
userire canzoni vecchie e nuo-
ve. Tra le quali spiccano quel
le di Fiorini che gia conoscia-
mo e che il € musieo» di Ru-
gontino carta sempre con sin-
cera passione. Accogltenza cal
da. con mohi applausi. Si re
plica. 

«Vorrei dirtelo 
tutto d'un fiato» 
II fa:to che. nella rkrorrente 

cnsi dei gruppi di attmta po-
Iitico-culturale. ci sia chi ha 
lentusiasmo di dar vita a nuovi 
nuclei e di organizzare spetta-
co'.i dagli mtenti battagl'en e 
nvo!urk»wn e senza dubtro 
positno. Sok) che la scelta del 
Beat 72. nbaka g.a awezza agli 
spenmentalismi di Carmelo Be
ne e ai recital di brani dei 
beatnik amencani. si presta 
poco — con la <5u3 aria ton> 
ha!e e d soo pubblxo \tn po" 
-anefatto — ai lTjg.iazgi diretti 
e fortemente poJiticizzati di 
q-je.sto « Vorrei dirtelo tutto d'un 
fiato ». rnesjo xi .scena dal NLK> 
vo Canzoniere romano. con il 
coTKorso di PaoJo Ciarchi. una 
delle fliTure p.u interessanti del
la < nuova canzone» (Paolo e 
un po* i'aneHo di congiunzKme 
tra il folk e il beat). Lo spet-
taco'.ino vi\-e del contenuto del
le sue canzoni di lotta e la 
.sua carenza d'impiarrto teatrale 
nsulterebbe meriO evTdente se 
fos.ie accompagnata da una 
maggiore chiarezza dell'assunto. 
Tra le canzoni piu stimoJanti 
quelle d; Pietrangeli (quantun-
que qui utilizzate solo a met a) 
e le uJtime di Ciarchi e Delia 
Mea («Cuba» e cCassius Clay*) 
esegmte anche con fantas^ose 
trmate ntmiche. Alia « prima > 
e mterwnuta anche Giovama 
Varini. con una sua nuova hal-
lata. « Lunga vita alio spettaco 
lo». ed altri ospiti * a sor-
presa ». Per tutti. molto entu-
siasmo. Si replica. 

I. t. 

• • • • • • • reaivF 
a video spento 

L'ESCLUSIVA DI CROCK 
— A consulerare le cose 
distrattamente. si sarebbe 
portatt a dire che Benedet
to Croce sia il iiurne tute-
lare della RaiTV: alia }i-
gura del filosofo napoleta-
no sono stati dedicati piu 
documentari che a qualun-
que altra fiaura delta cui-
tura 'ttaliana. E ieri sera, 
per fare largo a un altro 
documentario su Croce si e 
addmttura spo^tata una ru-
bnca come Sprint a ora 
moltrata. A che cosa si de-
vono. dunque. questi irre-
frenabili empiti crociani 
dei programmisti teleiHsivi? 
E' semplice. piii che non 
si credo: al fatto che i do
cumentari su Benedetto 
Croce sono 'fmnati dal vi-
cepresidente della Rai-TV, 
ltalo De Feo (unico diri-
gente televisivo, sia detto, 
per iuciso. che non dtsde-
gna di utilizzare di tanto 
in tanto i fondi 'dell'azien-
da per dethcarsi alia rea-
lizzazione dt qualche «do
cumentario »). Gli empiti, 
dunque. sono per De Feo. 
non per Croce: empiti « pe 
rarchici. diremo: fosse sta 
to firmato da ehiunque al 
tro. il programma di ieri 
sera sarebbe andato in on 
da ad ore tncredibili (o for 
se i programmisti. discipli-
nati ma furbt. hanno pensa 
to che il film collocato in 
conteniporanea sull'altro ca 
nale avrebbe provveduto a 
far giustizia?). 

Sta di fatto che questa 
faccenda di De Feo che 
sembra avere in televisio-
ne I'esclusiva di Croce & 
trtste sia per il pubblico 
che per la memoria stessa 
di Croce. Da una parte, in 
fatti. i telespettaton sono 
coslretti (ore non cambi 
no canalc) a sorbirsi docu 
mentari che ricordano gli 
albori della TV: dall'altra, 
la figura dt Croce. grazie 
ai laudatwi luoght comuni 
che si susseguono da un 
documentario all'altro. non 
lia nessuna probabilita di 
essere dawero compresa, 

nei suoi dit'ersi aspetti. dal 
pubblico. 11 solo contento 
sard. ovvtameute, ltalo 
De Feo. 

• * • 
UNGHIE EUROPEE — Ab
biamo riuiato una parte dt 
Scandalo internazionale di 
Billy Wilder e ci e parso 
che questo film, che ha 
quasi veiit'aitni suite spal-
le. regga ancora meglio dt 
tante commediolc che si 
producono oaaigiorno. Di 
Giammatteo ha parlato del
la satira graffiante delle 
« unghie europee * di Wil
der; e. in effetti. in que
sta storia chiaramente co-
struita secondo alcune pre
cise regole hollywoodiane, 
si fa strada I'tronia sull'at-
tcggiamento presuntuoso e 
superficial degli america-
m difronte alia tragedia te-
desca del dopoguerra. Fa 
capolino perfmo qualche 
notazione sarcastlca sul mo
do. tanto formate quanto 
moralistico. net quale gli 
americani intendevano la 
denazificazione. Tuttavia, 
emerge anche il cinismo di 
U'llder. chi» finisce per graf-
fiare stando ben attento a 
non far troppi danni e con
cilia poi tutto in una asso-
luztone generale. Tra i bra
ni miglwri del film le can
zoni cantatc dalla Dietrich, 
dt sa\Htre ncttamente eu-
ropeo. 

• • • 
LE CAUSE DEL TIFO -
Bene ha fatto Nanni Log, a 
Sprint, a rinluzzare energi-
camente le incredibili os-
servazioni del giornalista 
Ivo Bocca sugli incidenti di 
Ltvorno. Ma, nonostante la 
sua polcmica e le osserva-
zioni psicologiche di Anto-
nini. ancora una volta l'oc
casione c stata per gran 
parte perduta: per analiz-
zare a fondo le radici del 
* tifo » hociali e politiche. 
non solo psicologiche) ci 
t uol ben altro che una ra-
ptda conversazione! 

9 c 

preparatevi a... 
PROSA INTERNAZIONALE (TV 1° ore 21) 

« Pitchi poi (storia di una scommessa >): questo II 
titolo di uno speciale spettacolo teatrale prodotto In 
cooperazione fra tutte le magglorl retl televlsive euro-
pee e che sara dunque trasmesso In tutta Europa. La 
vicenda e quella di una bimba ebrea, sfuggita al 
« Pitchi poi > (i centri di raccolta per ebrel creatl dal 
nazisti), che — al termine della guerra — cerca di 
paese in paese, insieme all'uomo cui e stata affidata, la 
madre. 

RICORDANDO KENNEDY (TV T ore 21,15) 
La consueta serata dl c Cordialmente > cl presenter*, 

fra I'altro, un servizio dedicato a John Kennedy. Safanno 
infatti intervislati alcuni giovani Italian! per sapere coia 
ricordino, a quattro anni dall'assassinio di Dallas, dal 
presidente americano. 

• >•;. .-.--*•-v.; ;̂SVX-,'3«KS' program 

TELEVISIONE 1 
10,30 SCUOLA MEDIA 

11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIOR! 

17,30 TELECIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,10 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

19,43 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
OGGI AL PARLAMENTO 

J l , _ PITCHI POI 
(Storia di una premMM) di Franjol* Billetdour 
di Diego Fabbri 

23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21.— TELEGIORNALE 
21,15 CORDIALMENTE 

22,15 IERI E OGGI 
Varieti a richictta 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 7. 8, 
10, 12, 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di lingua ingle-
se; 7,10: Musica stop; 8,30: 
Le canzoni del mattino; 
10.05: La Radio per le 
Scuole; 10,35: Le ore del
ta musica; 11,30: Antologia 
musicale; 12,05: Contrap-
punto; 13,20: E' arrivato 
un basUmento; 11.40: ZJ 
baldone italiano; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 
16^0: Nonta discografiche 
franoesi; 17^0: I custodl, 
originale radiofonlco di 
Leslie Darbon; 1735: Sto
ria deU'interpretazione di 
Chopin; 18.15: Per vol gio
vani; 19,33: L u n a - park; 
20.15: La voce di Iva Za-
nicchi; 20^0: Per grande 
orchestra; 21: Concerto di-
retto da Fulvio Vemizzi. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30; 
7^0. 8^0. 9^0, 10^0. 11^0 
12,15, . 1330, 1430. 1530, 
163«. 1730, 1830. 1»30. 
213* 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: BUiardino 
a tempo di musica; 845: 
Buon viaggio; 8.40: Enzo 
Biagi sui programing 8,45: 
Signori r orchestra; 942: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: Madamln 
(Storia di una donna), di 
Gian Domenico Giagni e 
Vlrgilio Sabel; 1845: Jazz 
Panorama; 10,4t: Hit Pa
rade de la chanson; 11: 
Ctak; 11,05: La post* di Glu-
lietta Uasina; 11.45: Le 
canzoni degli anni '60; IS: 

Oggi Rita; 14.04: Juke-box; 
14,45: Orchestra diretta da 
Zeno Vukelich; 15: Giran-
dola di canzoni; 1545: 
Grandi direttoii: Carlo Ma
ria Giulinl: 16: Partittssi-
ma; 16,05: Rapsodia; 1638: 
Canzoni per invito; 17,05: 
Count Down; 1733: Sogno 
(ad occhi aperti) d"una 
notte di mezza estate, di 
AchiUe Campanile; 18,05: 
Suona Earl Hines; 1845: 
I 128 di Limmari; 1835: 
Classe unlca; 1830: Aperi-
tlvo tn musica; 1030; Ra-
diosera; 20: Mike Borifior-
no present*: Ferma la mu
sica, scalata musicale a 
quiz; 21: Non tutto ma dl 
tutto; 2140: Tempo dl Jazz. 

TERZO 

Ore 030: La Radio per 
le Scuole; 104*: Franz Jo
seph Haydn, Giovanni Giu
seppe Camblnl; 1035: Sin
fonie di Anton Bruckner, 
sinfonia n. 8 in do mlno-
re; 12,10: Bonaparte a Ro
ma, conversazione; 134*: 
Recital del Quartetto di 
Budapest; 1430: Pagtoe da 
« La vita per lo aar », mu
sica di Mlchail Glinka; 
1645: Compositorl italiani 
contemporanei: F. Mannl-
no; 17: Le opinioni degli 
altri, rassegna deua atanv 
pa estera; 1740: Jean-Phi
lippe Rameau; 1730: Cor
so di lingua ingleae; 1830: 
Musica tegiera d'ecoezio-
ne; 18,45: I maestri dal' 
l'architettura contampora-
nea; 104*: Concerto di ogni 
sera; 2030: La rlvoluxto-
ne rusaa: cinquant'aaal do-
po. , . . 
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Per gli incidenti di domenica 

a pagare sard il Livorno 

.^ti***'?**^* 4 *"* "• 

PER L' ARDENZA 
PREVISTI 

PALERMO-LAZIO 0-0 — Una parata alta del portiere laiiale 
CEI 

In pareggio che pud essere 

il trampolino di rilancio 

Da/la «Favorita » 
la Lazio e tomato 

la... favorita 
A guardare (a classified la 

indicesima giornata delta se-
ie B non ha lasciato segni vi-
tibili per cui potrebbe archi-
tarsi senza commenti. sotto 

Tetichetta di «tappa di transi-
ione>: ma a guardar meglio 

indicazioni venute dai campi 
Ii aioco bisogna riconoseere 
phe qualcosa di nuovo e di im-
fortante e'e stato. 

Vogliamo alludere. si capisce. 
ll'impennata delta Lazio a Pa-
trmo: e non solo per quanta 

prodotto. che se e stato poco 
niente sul piano delta ctassi-

ca perd e stato motto sul piano 
iterno perchi fl pareggio ha 
cacciato una crisi che sembra-

ormai imminente e foriera 
gravi conseguenze (come so-

tituire Gei una volta che si 
osse concretizzata I'intenzione 
raticamente unanime di s'du-
irlo?). 
Ma a prescindere dagli ef-

itti contingenti ci sembra di 
tier dire che sul piano 
?Ue prospettive Vimpennata 
ella Lazio va motto al di 

deUo stesso risultato: innan-
jftutfo per la beila dimostrazio-

di combattkntd. di forza, di 
rgoglio data da tutti i biancaz-

(soprattmtto da Governato 
sformatosi in combattente e 
Bagatti che ha continuato a 

ttare pur con lo zigomo frat-
irato) con Tunica ecctzione 
tllo • spettatore* Fortmnato. 
Cid significa che la Lazio nan 
morta. la Lazio e vioa m vuol 
itinuare a lottare nonostante 

tte le difficoltd iniziali: e si 
che i aid motto, ma non 

sta perchi con U rientro di 
(un portiere esperto e si-
che dd tranquillitd e /red* 
anche at compagni) e con 

nnesto di Soldo difensore ed 
itoriUrrio. anche se ha bisogno 

acamistare maggiore scvA-
za. la Lazio ha dimostrato di 

trovato anche il lanlo amspi-
to assestamento difensivo. 

\Resta, e veto, da far avo
irs \ conti a centra campo 
aWattacco: ma le tduzioni 

sono, le solmzioni stmo a por-
ta di mono e sarebbe vera-

te deVtttuoso non adottarle 
Qualche sciocco ripiceo. 

[La xAuzione tecondo noi (e 
rondo (a muopiorcwo dei cri-

romani) e rnppretentata dal 
<fi Carori in mediana 

lo npostamento di Governato 
Tatlocco. magari aWaia. ma 
. la funzitme dt centrocam-

sta in coppia con Cmcchi (o 
in Gioia). 

[Cosicchi la Lazio verrebbe a 
ioeare con due tpunte* sta-
Wi. doe un'ala (o Bagatti o 
fortunato). ed Q ceatiaixinti 
gel Fava che e mobile, ovu
late. rolenteroso e potrebbe ol-

fine costiturre una lieta sat' 
rcsa). nonchi con una mezzo 
tnta del calibro di Uorrone. 
jle a dire H aiocatore di mag-

'figure clowe deOo Lazio la ad 
inrentioo per poferti esprinere 
at meaUo ha bisogno di non at-

sere costretta, imprigionata, con-
dizionata al mantenimento di un 
nolo fisso. Con Carosi Gover
nato e Cucchi (o Gioia) alle 
spalle il terzetto davanti avreb-
be spazio per manovrare e sug-
gerimenti da sfruttare: e po
trebbe anche diventare un quar
tette (circostanze permettendo) 
con le proiezioni offensive che 
a turno potrebbero fare Gover
nato Carosi e Cucchi. 

Come si vede e veramente 
una soluzione facile, semplice 
logica: staremo a vedere ora 
se Gei si convincerd ad adot-
tarla rinunciando al suo ostra-
cismo a Carosi. Solo cosi le pre-
messe gettate a Palermo daran-
no i frutti sperati, il pareggio 
di Palermo risulterd un defini
tive trampolino di rilancio. 

r. f. 

Confermato Bitossi 
dalla «Filotex» 

PRATO. 20. 
Franco Bitossi sara il capi-

tano della « Filotex > anche per 
il prossimo anno. In questi 
giorni la squadra pratese frat-
tanto ha ingaggiato anche Pas-
suello e Andreoli. 

Risulta inoltre che trattatire 
sono in corso per affiancare 
Bitossi agli altri efementi di 
un certo prestigio ed a questo 
proposito si fanno i nonri di Zi-
lioli e di Vicentim con i quaJi 
sarefobero in corso avanzate trat-
tative. 

La c Filotex > si riunira a Ma
rina di Pietrasanta (Lucca) ai 
priim del prossimo mese di di-
cetnbre per cominciare gli al 
lenamenti in vista dell'attivita 
agonistica del 1968. 

Rinero fermo 
per due mesi 

VERONA. 20. 
H gjocatore del Verona Rine

ro infortunatosi al 40* della ri-
presa in uno scontro con un 
awersario, oella partita giocata 
ieri contro U Venezia, e stato 
ricoverato all'Istituto chirurgico 
ortopedtco della Croce Rossa 
Italiana di Malcesine del Gar-
da. E" stata diagnosticata una 
distorsjone tibio-peronale destra, 
per cuj latleta dovra porure il 
gesso per almeno venti giorni. 
ma dai campi di gioco dovra 
rimanere lontano per due mesi 
drca. , „ 

IN LEGA 
DUE TURNI DI SQUALIFICA 

Un momento degll Incident! accaduti all'Ardenza di Livorno 

Sbardella conferma che non ha infierifo net suo rapporto (ma i 
dirigenti del Monza hanno presenlafo un esposto alia Lega) 

Dalla nostra redazione 
LIVORNO. 20 

II giallo dell'Ardenza — co
me e stato deflnito il finale del
la partita Livorno-Monza — e 
rientrato subito nei ranghi 
sportivi. Gli incresciosi e de-
plorevoli incidenti avvenuti 
per opera di un gruppo di su-
pertifosi non avranno. almeno 
per ora. strascichi giudiziari. 

II bilancio dei danni alle co
se e alle persone risulta for-
tunatamento inferiore a quan
ta si era temuto. Questa mat-
tina funzionari deH'UfTlcio tec-
nico del Comune hanno effet-
tuato un primo sopralluogo 
agli impianti danneggiati. Si 
tratta di vetri infranti. di sa-
racinesche ammaccate. infissi 
distort! dall'ira di ragazzetti 
eccitati. Nei tafferugli verifi-
catisi in campo e negli spo-
gliatoi nessuno ha riportato 
ferite gravi; all'ospedale sono 
stati medicati solo il radiocro-
nista Paucani (per una contu-
sione al ginocchio guaribile in 
7 giorni) ed un commissario 
guaribile in dieci giorni per 

jina contusione. 
La polizia non ha effettuato 

flno ad oggi nessim fermo n6 
d stata presentata alcuna de-
nuncia (ma non e da escluder-
si che denunce vengano pre-
sentate in seguito). 

II giallo rimane dunque cir-
coscritto agli ambienti sporti
vi. E la domanda di rito ri-
guarda naturalmente le conse
guenze che il gesto di pochi 
seonsiderati avra sulla so-
cieta. 

Per quante giornate verra 
squalificato il campo dell'Ar
denza? Quale sara la multa 
che la Lega appioppera alia 
societa? Sbardella manterra 
la promessa fatta ad una de-
legazione di tifosi che, con 
una procedura del tutto ecce-
zionale. senza precedenti, ha 
ricevuto negli spogliatoi as-
sieme al sindaco aocorso per 
calmare i supertifosi? Sono 
questi gli interrogativi che so
cieta e sportivi livornesi si 
pongono in attesa del verdetto 
di mercoledi sera da parte 
della Lega nazionale. Difficile 
rispondere con precisione: se-
condo le previskxii fl campo 
dell'Ardenza dovrebbe essere 
squalificato per un minimo di 
due giornate (si no ad un mas-
simo di quattro). Decisivo cir
ca 1'entita della pena pud es
sere il rapporto di Sbardella 
(che oggi a Roma ha fatto ca-
pire di non voler infierire) e 
l'atteggiamento del Monza fl 
cui presidente Radaelli ha an-
nunciato pure oggi un esposto 
alia Lega (e questo pud pe-
sare contro il Livorno). 

Per meglio comprendere co
me sono andate le cose con 
viene rifare una breve croni-
storia degli incidenti. 

Sbardella che pure e un ot-
timo arbitro. considerato tra i 
migliori. deve essere stato in 
una giornata poco felice per-
che ha dato Vimpressione du
rante fl gioco di c vedere » so
lo i falli commessi ai danni 
del Monza e di non « vedere * 
invece i falli commessi ai dan
ni degli amaranto in partico-
lare dal portiere Cieeri (che 
tra 1'altro gia in passato si 
era segnalato a Livorno per 
episodi analoghi). 

Lo stesso Cieeri pochi minu-
ti prima del fattaccio aveva 
commesso on grave faflo ai 
danni di Nastasi. faHo che 
Sbardella aveva lasciato im-
punito sebbene a mold fosse 
parso un vero e proprio faHo 
da rigore. Cosi gli animi era-
no abbastanza accesi quando 
Sbardella fischid la punizione 
contro fl Livorno per faHo di 
mano di GarzeHi proprio al li-
mite dell'area. 

Solita barriera. solite tratta-
tive sulla misurazione dei 9 
metri. poi mentre Strada batte 
fl cakio di punizione un gio-
catore livornese si muove. la 
palla gli oolpisce le f ambe 

viene deviata e CalefTl pud 
liberare. Allora Sbardella or-
dina la ripetizione della puni
zione: batte ancora Strada 
che stavolta insacca nella por
ta di Belinelli segnando il defi
nitive pareggio (2 a 2). A que
sto punto mentre la maggio-
ranza degli spettatori ammu-
tolisce. non avendo piu nem-
meno la forza di protestare 
un tifoso entra in campo. pre
sto imitato da altri: viene ag-
gredito Sbardella. viene col-
pito anche Cieeri prima che 
gli agenti riescano a placare 
le acque con il concorso fat-
tivo dei dirigenti del Livorno. 

Sembrava che la pace potes-
se tornare presto senonche le 
dure parole del radiocronista 
verso i responsabili dell'episo-
dio (parole magari anche giu-
ste ma certo intempestive) 
riaccendono gli animi. E cos! 
gli incidenti si rinnovano, 
Sbardella viene assediato ne
gli spogliatoi da dove riuscira 
a uscire solo a tarda sera, fl 
radiocronista viene aggredito, 
la macchina della RAI rove-
sciata. i giocatori del Monza 
lasciano lo stadio a gruppi di 

4 a bordo di macchine della 
polizia raggiungendo Tirrenia 
ove hanno pernottato: poi pian 
piano grazie al fattivo inter-
vento dei dirigenti del Livorno 
e del sindaco compagno Bino 
Raugi e tornata la normalita. 
I piu coscienti tra i tifosi han
no anzi chiesto ed ottenuto 
(grazie sempre all'intervento 
del sindaco) di essere ricevuti 
da Sbardella al quale hanno 
chiesto di non infierire contro 
il Livorno. Perche il guaio e 
proprio questo: che per quelli 
gesti di tepismo deprecabili 
comunque (anche se 1'arbitro 
di turno pud avere le colpe 
ed anche se e sbagliato in ge
nerate l'eccesso di potere la
sciato agli arbitri) non paga-
no i responsabili, almeno in 
sede sportiva, ma paga la so
cieta, la squadra, i giocatori. 
finiscono in una parola per pa
gare colore che hanno meno 
colpa, gli stessi sportivi che 
con il loro sostegno morale e 
materiale hanno contribuito al 
buon rendimento della squa
dra del cuore. 

Loriano Domenici 

Per la partita di Berna 

Silurato 
Facchetti? 
il terzino forse escluso dalla nazionale 

per essersi ribellato a Valcareggi 
Dopo quanto e successo a 

Berna, il capitano della nazio
nale Giacinto Facchetti corre 
il rischio di essere depennato 
dalla rosa dei convocati per 
il retour-match con la Svizze-
ra in programma a Cagliari il 
23 dicembre. 

La notizia non e ancora uf-
fiale ma negli ambienti fede
ral! si pensa gia a chi potreb
be essere U suo sostituto per 
questo incontro. Le ragioni 
per cui si aniverebbe a far 

FACCHETTI 

fuori Facchetti sono stretta-
mente legate a quanto e awe-
to sabato scorso sul terreno 
dello stadio, di Berna. Fac
chetti come del resto tutti gli 
altri undici giocatori schierati 
da Valcareggi aveva ricevuto 
ordini ben precisi: egli avreb 
be dovuto controllare il cen-
travanti Kunzli mentre Rosato 
doveva guardare la mezzala 
Odermatt. Invece dopo appe-
na tre minuti e nonostante gli 
ordini ricevuti prima dell'in-
contro dal C.T.. Valcareggi 
alia presenza del presidente 
del settore tecnico Mandelli, 
Facchetti ha ordinato a Rosa
to di marcare Kunzli per por-
tarsi Iui suH'interno Odermatt. 
controllandolo, perd a molta 
distanza. Cos) Odermatt per 
tutto il primo tempo fece la 
parte del suggeritore e alio 
stesso tempo risuhd anche 
fortissimo in fase di interdi-
zione. 

A causa di dd. sia De Sisti 
che Juliano si trovarono subi
to in gravi difficolta e lo stes
so Rosato non pote apportare 
nessun contributo alle due 
mezze ali. Facchetti. pur ti-
chiamato un paio di volte da 
Picchi a riprendere la sua 
posizione iniziale. continud per 
tutti i primi 45 minuti a gio-
care a suo modo e solo alio 
inizio della ripresa — dopo 
un <cicchetto^ ricevuto dal 
C.T. Valcareggi — riprese la 
posizione iniziale sul centra-
vanti svizzero. Per queste ra
gioni, non e da escludere che 
a Cagliari fl terzino demnter 
possa essere sostihrito. 

Facchetti o non Facchetti la 
nazionale azzurra fl 23 dicem
bre a Cagliari nei retour match 
con la Svizzera dovrebbe pre-
sentare comunque diverse no-
vita: sono quasi sicuri infatti 
i rientri di Mazzola Bertini e 
Bulgarelli mentre si parla 
con sempre maggiore insisten-
za della possibility dj un recu-
pero di Rivera o Corso (spe
cie del primo che sta attra-
versando un periodo di gran 
vena). 

I medici deH'Inter 
si sono dimessi 

MILANO — Come era stato annunciato i medici neroazzurri 
Klinger e Cipolla hanno presentato le dimissioni a Moratti per 
proteste contro le note dichiarazioni di Herrera ( « i medici 
sportivi non capiscono niente »). I due medici hanno detto: • Ci 
dimettiamo perche siamo insoddisfatti del comunicato diramato 
dal consiglio di presidents del I'Inter, tenuto conto delle dichia
razioni fatfe dall'allenatore Herrera nei nostri confront! a pro
posito dei metodi di assistenza medica dei giocatori nerazzurri. 
Del resto — hanno concluso i due medici — avevamo g i i prean-
nunziato le nostre intenzioni al comitate di presidenza alia 
vigilia della loro ultima riunfone». Cosi a flanco di Herrera 
resta solo il g to vane dottor OUARENGHI che nella foto sopra 
vediamo appunto con I'allenatore dell'lnter 

In campo anche Milan e Bologna 

Napoli-Hibernian 

domaniperla 

Coppa delle Fiere 
Chiusa la parentcsi azzurra. 

la settimana lnterna/ionale vc-
dra in campo tre squadre ita-
liane impegnate negli mcontri 
di coppa: si tratta del Milan 
che domani giochera a Buda
pest con il Vasas Gyoer per la 
Coppa delle Coppe. del Bologna 
che sara di scena a Zagabria 
contro la Dinamo e del Napoli 
che ospita l'Hibernian (ambe-
due gli incontri sono validi per 
la Coppa delle Fiere). 

Milan e Bologna sono partiti 
leri rispettivamente per Buda
pest e Zagabria. Rocco per la 
partita con il Vasas (primo in
contro per i quarti di finale) 
schierera probabilmente la mi-
gliore formazione anche se lo-
gicamente punta soprattutto ad 
un risultato di parita onde li-
quidare i conti poi nei retour 
match. 

Della comitiva rossonera cô  
munque fanno parte Cudicini. 
Belli. Anquiletti. Schnellinger, 
Rosato, Scala. Trapattoni, Ma-
latrasi. Mora. Hamrin, Lodetti, 
Rivera. Sormani, Prati e Ro-
gnom. 

Per il Bologna invece si trat
ta del retour match dato che 
nei primo incontro ha pareg-
giato (0-0) con la Dinamo. Na
turalmente il Bologna rischia 
di piu. anche se gli basterebbe 
un pareggio con una rete per 
parte per superare il turno in 
quanto secondo il regolarnento 
della Coppa i goal segnati in 
trasferta valgono doppio. Per la 
circostanza anche Carnigha spe-
ra di schierare la migliore 
formazione tenendo conto della 
assenza di Janic sebbene ha an
cora dei d u b b i riguardanti 
Haller (le cui condizioni ver-
ranno collaudate oggi) e Bulga
relli. La formazione probabile 
del Bologna non dovrebbe di-
scostarsi dalla seguente: Vavas-
sori: Furlanis. Ardizzon. Guar-
nieri. Roversi. Fogli. Perani. 
Bulgarelli (Pace) Clerici. Hal
ler (Turra). Pascutti. 

Inftne il Napoli e Tunica delle 
tre che giochera in casa nei 
primo incontro con gli scozzesi 
deU'Hibemian. Pesaola e anda-
to a visionare gli awersari de
gli azzurri ad Ediniburgo ove 
i'Hibernian ha vinto per 1-0 
contro I'Aberdeen nei campio-
anot della I>ega scozzese. AI suo 
ritomo Pesaola ha detto: < L'HI-
bemtan e una squadra che man-
tlene un ritmo abbastanza Inten-
so per tutta la durata della 
partita. Ha dovuto sudare parec-
chlo per seunare ma poiche ma-
etna motto gioco alia fine e'e 
rtuscito: pot si e chluso In di-

fesa e buona nolle ai suona-
tori. Cio6 non ha piu dato spa
zio agli awersar i , anzi ha sflo-
ralo II raddoppio in conlro-
piede ». 

Si tratta insomnia di tin av-
versario difficile contro il quale 
il Napoli deve giocare una par
tita accorta: attaccando con 
giudizio. visto che gli scozzesi 
faranno difesa ad oltranza, pun-
tando soprattutto sulla manovra 
delle ali, ma badando a non 
scoprirsi. 

Per quanto nguarda la for
mazione che Pesaola mandera 
in campo per l'occasione e pro
babile che si registrino i rientri 
di Can6 e Barison. apparsi in 
gran forma negli ultimi nllena 
menti. al posto di Orlando e 
Bo^daves (e si capisco che i due 
rientri potrebbero risultare de 
cisivi dato il tema tattico della 
partita). 

Due buone prove 

oggi alle 

Capannelle 
II Premio Font ana del Tntone. 

una prova dotata di 2 milioni e 
200 m:Ia lire di premi sulla di
stanza di 1400 metri in pista pc-
cola. figura al ccntro della odier-
na riunione di corse al galoppo 
in programma all'ippodromo ro-
mano delle Capannelle. 

Sette concorrenti sararmo ai 
nastn. Buona parte hanno prô  
babilita di affermaz-one e la 
corsa si presenta qu ndi incerta 
e mteressante. I migiion do-
vrebbero essere Bonvesin. Dese. 
Va!er:o Fiacco e Baby Test. 

Di buon interesse nella stessa 
giornata il premio Fontana dei 
Fiumi (lire 2 mi lion i. metri 2400 
in pista piccola). in cu: Triolet. 
Accumoli. Fogher e R;eti do 
vrebbero dar vita ad una prova 
incerta e appassionante. 

L'mizio delle prove alle ore 14. 
Ecco Ie nostre se!ez;oni: 

/ corsa: Kimi. Fiorina. Babila; 
// Corsa: Fogher. Troilet. Rie-
ti: III Corsa: Probus. Menade. 
Fortes; IV Corsa: Henrietta. 
Johnstone. D.namite n: V Cor
sa: Bonvesm. Dese. Baby Test: 
VI Corsa: Sol. Tamerlano. Nib-
bio: Vll Corsa: Sex Appeal. 
Corropoli. Baico'o 

Nei prossimo numero di Rinascita 
II testo integrate del saggio di Le Duan 
il segretario del glorioso partita dei lavoratori 
del Vietnam settentrionale 

IL VIETNAM E I/OTTOBRE 
Con un'ampia introduzione di 

LUIGI LONGO 

Un documento da far conoseere a tutta Vopinione pubblica ita
liana, un documento da approfondire, da studiare e da discu-
tere nelle Sezioni e nelle Assemblee del nostro Partito. 

Le Federazioni prenotino immediatamente le copie, perche la ti-
ratura di Rinascita verra stabilita sulla base delle prenotazioni 
che giungeranno entro la mattina di mercoledi 22 novembre. 

file:///Resta


1 ' U n i t A 7 mortedi 21 nov«mbr« 1967 PAG. li / ecl i i e notizie 

Quota 875: epicentro della battaglia di Dak To 
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I vietcong del «Drago nero» 
decimano i paracadutisti USA 

Si stringe la morsa partigiana sugli Altipiani Centrali - La base aerea di Dak To fuori combatti-
mento - Assalto all'arma bianca dei paracadutisti respinti dai « commandos» vietcong - Cinque-

cento sud-viefnamiti uccisi dai veleni « defoliant!» lanciati dagli aerei americani 

CO 
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' • HANOI. 20 
L'aeronautica americana ha continuato oggi i suoi bom-

bardamenti nei pressi di Hanoi e di Haiphong e su altre loca
lity della RDV incontrando una violentissima reazione antiae-
rea. Al rientro dalle rispcttive azioni gli aviatori americani 
hanno diehiarato che il fuoco della contraerea nordvietnamita 
era cosi intenso che ha loro impedito di valutare 1'esito dei 
bombardamenti. 

L'agenzia sovietica TASS informa da Hanoi che 500 mila 
persone sono rimaste intossicate da prodotti velenosi «defo-
lianti > impiegati dagli aggressori americani nel Vietnam, e 
che 500 di esse sono morte. Nella sola regione di Namo. nel 
Sud Vietnam, gli americani hanno distrutto i raccolti su una 
superficie di 300 mila ettari uccidendovi milioni di capi di 
bestiame. 

Nobile appello dei lavoratori spagnoli arrestati 

Mutated a continuare 
nella nostra battaglia 

II documento e stato sottoscritto i l giorno stesso della loro car-
cerazione alia f ine delle manifestazioni del 27 ottobre — " II 

tentativo di frenare la protesta e fallito » 

Dal La prigione di Madrid. 
ove il regime franchista li ha 
rinchiusi U giorno delle gran-
di manifestazioni popolari che. 
il 27 ottobre. hanno scosso la 
Spagna. i militanti delle Com
mission] operate imprigionnti 
hanno rivolto un nobile appello 
ai democratic! europei. Chie-
dendo La solidarieta di tutti 
con il popolo spagnolo. c Soli
darieta per continuare senza 
tregua e senza riposo la lot-
ta per l'unita operaia. per le 
liberta democratiche. per il 
progresso e la giustizia. per 
l'amnistia a tutti i prigionieri 
e agli emigrati ». 

I militanti delle Commissio 
ni operaie hanno sottoscritto 
il loro appello. il giorno stes
so del loro arresto. il 27 ot
tobre. Solo ieri il loro nobile 
documento e arrivato, attra-
verso qtiali traversie e facile 
eornprendere. flno a no:. Vi 
si parla della paura dalla qua
le sono stati presi i franchi 
sti. alia vista delle grandi 
manifestazioni operaie: degli 
arrest! in massa: della crisi 
economica. di fronte alia qua
le si diirostra ttneapacita del 
regime. Ma vi si parla anche 
del fallhrvento cui e andato 
incontro il governo di Franco, 
quando ha pensato di stron-
cane il mofo democratieo degli 
operal e degli studenti con il 
suo far ricorso alia forza: 
«E tentativo di frenare. di 
impedire o di dividere la pro-
testa e fallito >. 

c Ancora una volta — dice 
1'appello — la radio, la stam
ps e la televisione mentono. 
Noi non siamo dei sovversivi 
senza principl. noi che nelle 
fabbriche. nelle officine, ne-
gli uffici. nei centri di studio 
c nelle strade abbiamo pro-
testato civilmente. Noi siamo 
colore che producono. quelli 
che. stanchi di attendere. sono 
passati ad un'azione civile e 
responsabile azione che non 
finira se non quando il pane. 
la 2iusti/ia e la 1'bertA *aran 
no assicurati per tutti v 

«Che nes^uno s» insanm 
L'arre^to di Traba. Cond6. 
Royo. Ariza. Sartorius. I.ita. 

[Trinidad Crescendo Martino. 
Federiro Oallifa. Soler. Ho 

[yos. Peinado Caballero. CVa 
vo. Demctrio e Gonzales oggi. 

[come qucllo di Saborido. Ro-
las. Morin. Lavin, Camacho. 

« di altri compagni, 

ieri. non mette fine alia lot La 
della classe operaia. alio svi-
luppo impetuoso della classe 
operaia. La persecuzione e il 
martirio sono sempre stati 
una semente feconda ». 

E I'appello continua: «Le 
commission! operaie crescono 
e cresceranno perche rispon-
dono alle necessita deH'attua-
le fase del movimento ope 
raio spagnolo. I gravi proble-
mi del nostra paese. la crisi. 
la disoccupazione. la mancan-
za di liberta non si risolvono 
lanciando le forze dell'ordine 
pubblico contro U mondo del 
lavoro >. 

c Dalle nostre prigioni. noi 
la\-oratori arrestati — uomini 
di diverse concezioni filo^ofi-
che e religiose — salutiamo 
con riconoscenza i nostri com
pagni di lavoro. gli inteliet 
tuali. gli studenti. i preti che 
hanno sofferto e soffrono per 
aver solidarizzato con noi. con 
la nostra lotta contro lo sfrut-
tamento e contro I'oppressio-
ne deU'oIigarchia capitalistic^. 
Convinti dei progressi della 

nostra causa, noi chiamiamo 
alia solidarieta gli operai e 
tutti coloro che condividono le 
nostre stesse aspirazioni >." 

L'appello e tirmato «I mi
litanti arrestati delle Commis
sion! operaie ». 

Nuova Delhi 

Indira Gandhi 
riceve 

Kiesinger 
NUOVA DELHI. 20 

Fl cancelliere della Germama 
occidental Kurt Kiesinger e U 
primo ministro indiano Indira 
Gandhi hanno avuto oggi un 
colloquio di novanta minutl — 
definito molto soddisfacente da 
un portavoce uffxiale — poco 
dopo I'arrivo del cancelliere a 
Niiova Delhi, prima tappa di 
un suo viaggio in vari paesi 
dell'Estremo Oriente. 

Nostro servizio 
DAK TO. 20 

La morsa vietcong attorno 
a Dak To continua a strin-
gersi, inesorabile. Le due pi
ste di volo della base aerea 
americana sono ortnai fuori 
combattimento, cosi aiuti dai 
cielo non ne arrivano per i 
Gl impegnati nella fornace 
degli Altipiani. Lo stesso ap-
poggio aereo alle truppe di 
terra e ridotto del 90%, ame
ricani e partigiani combat-
tono quasi sempre corpo a 
corpo. una bomba dall'alto 
ammazzerebbe piii amici che 
nemici. II generate di bri-
gata Nawers ha ottenuto ieri 
da Westmoreland Vautorizza-
zione ad utilizzare contro la 
< quota 875 > i paracadutisti 
della 173. divisione, un'unita 
d'e'lite che i vietnamiti hanno 
ribattezzato t la morte ver-
de >. Questa mattina, alle ore 
5.30. tre compagnie della 173. 
hanno dunque attaccato la 
collina vietcong. Correvano 
veloci sulla terra riarsa, bru-
data dalle vampe degli scop-
pi, in uno strano, assurdo si-
lenzio. Per un po' dalle po-
stazioni dei guerriglieri non & 
pariito un colpo. Guardavo la 
scena attraverso il binocolo, 
da una delle postazioni di un 
comando di battaglione della 
173; altri giornalisti, accanto 
a me, erano chini sui loro 
teleobiettivi. 

c Ma che fanno I viet? *. 
sento mormorare. E' un co-
lonnello americana impensie-
rito dai fatto che i partigiani 
non aprono il fuoco. Attra
verso le lenti scorgo i para
cadutisti inerpicarsi sulle pen-
diet della « quota 875 », anco
ra indenni. ancora nel terri-
bile silenzio di quest'alba tie-
pida. Poi, a meta salita, la 
esplosione dei colpi. I viet
cong appaiono all'improwiso, 
sbucano dalla terra aggrappa-
ti ai loro fucili mitragliatori. 
Vicino a me il colonnello be-
stemmia, or a sa qual era lo 
scopo dei vietcong. ormai nep-
pure le artiglierie americane 
possono piii intervenire nel 
combattimento, a rischio di 
sterminare i propri uomini. 

/ paracadutisti della 173" 
non hanno usurpato la loro 
fama di combattenti, sono 
gente dura. Gente alta e gros-
sa. addestrata a tutto, vi sono 
tra loro cinture nere di karate 
e ju-jutsu, campioni di tiro 

* dell'esercito. specialisti del-
Varma bianca. Quando si muo-
vono loro gli altri soldati ame
ricani strizzano 1'occhio e di-
cono • arrivano i nostri». co
me si fosse nel West della 
vecchia frontiera. Ma ecco 
che su queste pendici della 
«875 » la famosa 173* e nei 
guai. Dopo esser stati inchio-
dati al terre.no e decimati dai 
fuoco panigiano. i paracadu
tisti vengono assaliti dai viet
cong all'arma bianca. J par
tigiani hanno la nera uniforme 
dell'FNL (che $ poi, con leg-
gere modifiche. Vabito di la
voro dei contadini vietnamiti) 
ed anche loro si muovono ve-
locissimi, gridando. Da lonta-
no, attraverso il binocolo. il 
combattimento sembra una 
colossale rissa: sono pochi gli 

Fra frantoiani e Consorzio 

Trattative per lolio d'oliva 
Retroscena del decreto sulle integrazioni; fino all'ultimo momento 

il governo ha tenuto bordone agli industrial!* 

Oggi a Ban ha luogo una pn-
ma trattauva per mdurre t pro-
pnetari dei 700 franioi della Pi* 
glia a mohre te o.ive dei con 
ladxij a eood:z:o.ni che il Con
sorzio olivicoiton inteo-Je coo-
irattare in ogru aspetto In Pu-
giia mfatu non e ancora ces-
sata la serrata: mentre ad An-
dr,a. Ruvo e altre wcalita i fran-
;o:ani hanno annuncsato di n-
prendere < mo.uure per con'.o 
dei coniad.ni. a .trove continua 
un nttuto che npropo.ie 1'esigen-
za di un tmervento dei pretetU 
che requimca temporariesmen:e 
ih imp.anti. 

Il decreto govemativo sull'wv 
tegra none di prezzo ai produt-
ton (22 mila lire per quintale 
di olio d'oliva) ha accoUo la ri-
chtesta del Consorzio olivicoltori 

che U pagamemo fosse fatto ai 
produtton. con due novita: ie as 
sociaz:ons come i\ Consorzio sono 
nconosciute come tramite per .a 
presepiazione OelJe domande: g-i 
enu di sviluppo vengono arxrhe 
eisi impegnau per un p.u rap: Jo 
d;sbngo delle pratiche Punto 
nero del decreto e aivece 1'attn-
burone agli ndustnali della fa 
colta di ncevere danaro p-jbbli-
co per fintegrazione sugb o!ii 
estratu dalle .vanse. 

Si e imanto saputo un retro
scena che ha preceduto ta enu-
nanone del decreto. Fra U mi 
nistero diretto dail'on. Restivo e 
gli industnali. afferma una or 
colare padronale. < flno alia data 
del 21 ottobre esisteva un umco 
progetto - di prowedimento al 
quale questa Unione suva col-

laboranJo >. fino al punto che li 
MAF aveva fatto una circolare 
di conferma delle oorme del 
fanoo scorso. So.o ail'ultimo mo 
mento laccordo governo-padroni 
e sa Stato. 

L'Assoc:az;one mdustnali o:ea-
n nfluta ancora di aderire alia 
richiesta di trattative fatta da) 
Consorzio olivicoltori. Tuttavia 
la contrattanone ha gia realiz-
zato positive converraoni ti pro
vince dei Lazio. Toscana, Cala
bria e Puglia II Consorz.o na 
ora anche chiesto al ministro 
della Difesa on. Tremelloni di 
concedere una Lcenza d: 30 gior-
ni a quei gjovant di leva che ne 
facciano richiesta alio scopo di 
partecipare ai lavoii di raccolta 
delle olive che quest'armo si 
presentano iinpefnatlvl. 

uomini che riescono ad ado-
perare il mitra, si combatte 
con i pugni, le baionette, le 
pistole. E d'tm tratto — quan-
ti minuti tremendi sono tra-
scorsi? forse cinque, forse die-
cl — t paracadutisti ripiegano 
verso il basso. 

Dalle postazioni americane 
viene dato Vordine ad altre 
due compagnie di gettarsi nel
la mischia. gli uomini salta-
no su dai ripari ma ecco il 
« turn-turn > dei mor/ai viet
cong e la pioggia dei colpi sul
le linee statunitensi. I rinfor-
zi non possono viuoversi, le 
tre compagnie d'assalto resta-
no isolate sul costone della 
€ quota 875* a cavarsela da 
sole. 

« Bastardi! Bastardi! » — 
urla il colonnello, agitando in 
aria un grosso pugno impoten-
te verso il sibilo dei grossi pro-
iettili da mortaio. Dei 620 uo
mini partiti all'alba all'assal-
lo della collina 875 ne sono tor-
nati indietro 525, novantacin-
que sono rimasti lassfi. a mez
zo casta, in mezz'ora che i 
durato lo scontro. Ieri sulla 
€ quota 885 > le fortezze vo-
lanti B-52 erano riuscite a sca-
ricare qualche decina di ton-
nellate di bombe, il terreno 
sembra arato. Ma questo non 
d servito a nulla, non serve 
mat a nulla, sugli Altipiani 
Centrali. sganciar bombe a 
caso. E snidare i vietcong di 
persona — unico modo per far-
lo — spesso si rivela un'im-
presa impossibile anche a 
questi superuomini della 173°. 

Intanto, dalla grande fore-
sta a sud-est di Dak To le ar
tiglierie partigiane continuano 
a martellare quel che rimane 
della base statunitense. demo-
lendola pezzo per pezzo. Sul
le rampe dell'altra collina, 
« quota 1416 y, i rangers sud-
vietnamiti sono andati al ma-
cello in tre attacchi successi-
vi. nel disperato tentativo di 
conquistarne la cima, dalla 
quale una postazione di arti-
glieria vietcong spara missili 
terra-terra sul campo trince-
rato govemativo e sulle piste 
della base americana. 

Ieri notte ho potuto vedere 
di persona i lunghi fili rossi 
che i missili traccianti scava 
vano nella notte, e le vampe 
arancione e azzurrine delle e 
splosioni. Sulla statale 14. 
quella che. a sud. allaccia 
Dak To a Kontum. i guerri 
glieri vietcong hanno istituito 
veri e propri posti di blocco. 
col tiro incrociato di mitra-
gliere pesanti. Gia due unit a 
di « marines » sono state re-
spinte. I partigiani. da Dak 
To, lasciano uscire soltanto 
gli automezzi della Croce Ros-
sa. coi morti e i feriti. 

Qualche ora dopn Vattacco 
alia * quota 875 >. nella barac-
ca dove ha sede il comandn 
del generate Nairers, i giorna 
listi sono stati ammessi ad as-
si.ttere all'interrogatorio di al-
ami prigionieri. Compito prin
cipal degli ufficiali interro-
qanti era quello di stabilire 
a quali formazioni regolari 
del Vietnam del Nord appartc-
nessero i prigionieri. Mn in 
realta i prigionieri erano tutti 
uomini dell'FSL. uomini del 
sud. Un ufficiale sud-rietna-
mita ha persino riceruto una 
strapazzata da un maggiore 
americana dei serrizj infor
mation. 11 sud-rietnamita. do
po aver interrogato un viet
cong. s'era rirolto al magaio-
re americano sostenendo che 
il prigioniero era del Kord. 

€ Perdio. non mi prenda in 
giro * — ha urlato il maggio-
re. il quale (Vufficiale sud-
vietnamita non lo sapera) co-
nosceva bene la lingua ed ave
va chiaramente capito Vaecen-
to dialettale del sud: il pri
gioniero era infatti della zona 
del Delta Una sola cosa i pri-
qionieri hanno detto, con un 
certo orgoglio. e cioe che il 
loro reportn - quello che di 
fende la collina S75 - i U 
famoso * Drago nero », uno 
formazione scelta di tcomman 
dos > del Fronte. Poi hanno 
soltanto ripetuto il loro nome 
e il loro numero di matrico 
la. E questo manda in bestia 
gli americani. i quali ancora 
rifiutano. sul piano « giuridi 
co ». di considerare i vietcong 
dei soldati Sul piano tecnico 
e un'altro cosa Sul piano 
tecnico neppure i paracadu
tisti della 173* ce la fanno. 
contro Valtura difesa dai 
€ Drago nerov 

Hart Colin 

Dibattito a Milano promosso dai PCI 

Tecnki e classe operaia 
di fronte ai capitalismo 

L'intervento del prof. Farinelli: le conseguenze dell'impiego dei calco-
latori nelPeconomia e nelPinsegnamento - Esperienze di oraganizzazione 
dei tecnici in Italia e in altri paesi - Le conclusion! di Fernando Di Giulio 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20 

Nel settore industriale, circa 
il cinquanta per cento dei di-
pendenti iscritti sotto la voce 
«impiegati >. 6 formato da 
tecnici. In molte aziende ormai 
il numero dei tecnici e pari 
a quello degli operai (la 1MB 
di Vimercate 6 un caso tipi-
co con i suoi 700 tecnici e 100 
impiegati amministrativi. con
tro 750 operai; ci sono casi 
in cui i tecnici sono anche il 
doppio degli operai). Insom-
ma. questo dei tecnici 6 ormai 
decisamente un fenomeno di 
massa. di centinaia di migliaia 
di persone. A questa massa di 
periti. laureati. scienziati spet-
ta — in collegamento e in di-
pendenza con il fitto complesso 
di istituti e centri di potere 
che animano il tessuto di una 
societa moderna — il compito 
di porre le basi del mondo di 
domani. di awiare a concreta 
formazione la nostra civilta 
futura. 

E" stata proprio la consa 
pevolezza del nuovo peso quan 
titativo e qualitative) che as
sume ormai anche in Italia la 
questione dei tecnici. che ha 
mosso il Partito comunista a 
convocare il convpgno conclu-
sosi ieri qui a Milano. 

< Cercher6 di non fare della 
fantascienza », ha detto inter-
venendo Farinelli, membro del 
Consiglio nazionale delle ricer-
che e che lavora alia Casaccia. 
Ma di fatto. per noi profani. 
certe prospettive sono gia fan
tascienza. Farinelli per esem-
pio ha citato le conseguenze 
dell'impiego futuro dei gran
di calcolatori e delle centra
li di informazione, concentra
te. che distribuiranno dati pri
ma soltanto alle industrie, ma 
con il tempo anche ai privati. 

Da queste prospettive una 
prima questione posta nel cor-
so del dibattito al convegno: 
la classe operaia. i partiti pob*-
tici e il movimento che li rap-
presentano. i sindacati. le for
ze democratiche non possono 
rimanere esclusi dalle scelte 
che di fatto. in relazione a 
determinate prospettive. pin 
vicine di quanto si pensi. si 
vanno facendo. Bisogna essere 
presenti « a monte » di queste 
scelte. ha detto Farinelli. per 
non doversi poi trovare domani 
a combattere scelte sbagliate 
ma ormai fatte. su posizioni 
puramente difensive. 

E' un discorso che e stato 
portato nvanti anche da Co
sta. ingegnere e ricercatore 
del Politecnico di Milano e. 
per altro verso, da Chiaran-

te. responsabile della Com-
missione Scuola del partito. 
E' infatti chiaro che per la 
formazione dei tecnici. per 
una futura garanzia democra-
tica e per la difesa degli in-
teressi coUettivi contro gli in-
teressi del capitale privato. il 
settore deH'informazione sco-
lastica. dell' universita, e di 
fondamentale importanza. Non 
per caso 1' industria privata 
riesce ancora a imporre scel
te. nell'attuale « riforma » sco 
lastica. del tutto opposte agli 
interessi generali. A questo 
problema si p riferito anche 
Claudio Lombardi. tecnico lau-
reato della « Olivetti », chie-
dendo un collegamento stret-
to con l'uriiversita e con i 
movimenti studenteschi demo
cra tici. 

Nasce qui. trattando della 
scuola. anche il secondo dei 
problemi affrontati: l'integra-
zione dei tecnici nell'azienda. 
L'integrazione, la spinta a in-
serirsi in modo subordinato 
nel sistema. comincia infatti. 
proprio nella scuola come e 
attualmente. E gli effetti sono 
disastrosi. Claudio Lombardi 
ha ricordato alcuni dei piu 
noti paradossi americani. le 
gerarchizzazioni quasi grotte-
sche, i < punti > di valutazione 

Lo scandalo dell'assistenza 

B0N0MI Al CONTADINI: 
9 dovrete pagare di piul 

Dove sono andati a finire i soldi pagati dai coltivatori e dove andranno i 
miliardi stanziati dallo Stato - Un significativo confronto con I'lNAM 

Bonoml si et risentito 
perchfe I'Unith ha definito 
il suo carrozzone mutuali-
stico uno « scandalo nazio
nale ». Ed ha replicato fa
cendo affiggere un manife

sto che e un capolavoro di 
falsita. 

II governo — dice Bono-
mi — ha deciso di desti-
nare « i miliardi necessari 
per il pagamento dei de-

COMIUNISTIi 3 
FALSI DIFENSOR 
II Govarno Moro. a t c s y i K n * * U rtcHlmia fart* n«4j 

Con«agne Quadrl Olrlganll dalla CoMWa'**1 U 31 otfvbta k» f 
dacl io <*l da i t lnar* . M I U A I O I N I C l i S A t l » ! • u » * C « M I H T O 
Oi l D I I I T I O l lL I MUTUI 

II Govarno ha prate qua*** Impvgno r*cordan«*j 
eha I colrivalorl hanno gia pagaro tulia la ap«M • • > la nta-
dlcina a cha nanuna indannlta fnalartla vlana lor * C M H W I 

I comunltl l hanno gridato alio ftcandalo • dalla^ 
colonn* da " I 'Un l iA . . a dai "*»•*• S a r a . II SO a B I I orioara i 
hanno l .nclalo allaechl PER I M P i O I R E C H E TALE S O M -
MA VCNGA EROGATA A FAVOR I OEl t l MUTUEj 
DEI COLTIVATORI DIRETTI. 

COMWilSTl COLTIVATORI 

I c tmunhr i hanno gartaro la ma*«hara « vagllona 
yandt«arftl dalla tcanfllta awWia ad aoora dai calMvaiarl 
naDa alatiani datla Murua. r'alta.manfa ftngooo di no" rl-
cordara cha ! colHvarorl i *no quant cha lavoran* dl »iu 
a guadagnana di m m * . I loro raddirl nan ragglungono 
" """ — -" uaHl dallt alr»* caiago^la. 

Coltivatori I 

S« sarmte cestro>Hj a p o g o r * eontributi alt* 
Hutu; aummnioii p+r ! • ap«se o*p+daltf. 
sapmf chi dovtm rinoraziare: H PARTITO 
COMUNISTA /T AIM NO, 

i* u CMftMU:<Ni a</i*uu i*Ti*»nii iiarm 

Il manifesto con cui Bonomi annuncla ai coltivatori che dovranno 
pagare di piu per I'assistenxa malattia 

Eletto ieri mattina 

L'olandese Boerma 
direttore della FAO 

L o.snde^e Addeke Heodnk 
Boernw — 55 ann.. f̂ iora d. 
re'.iorc tsecunvo de*. program 
-nj a.; îe«tare mond^.e — e ii 
nuovo direttore generale de.la 
FAO : orgamzzazione del] ONU 
che si occupa dei prob.emi agn 
coll. e del: alimentazione. E 
stato eletto ieri mattina nella 
:erza votavooe che ha dato i 
seguenti nsu.tati: Boerma 60 
voti. Herman Santa Cruz, ale-
no. 55. 

Si e conclusa :n questo modo 
una nc<T>da ch« era wuziata 
nei z orm >cors. con la esclu 
sjooe dell'indiano Sen. sostenuto 
dag.; americani. dalla iista dei 
canddatt. Dopo la seconda vo 
tarone il senegal̂ sa D'Arbouŝ  
sier aveva diehiarato di ntira-
re la propria candidatura. Ieri 
mattina cid veniva oonfermato, 
neU'assemblea della FAO. d*l 

delega-o deiJa Costa d'Avono il 
qja.e agg:ungeva che i delega 
ti afneacv. avrebbero concent ra 
to i loro vot: attorno a: Candi
da to cileno Santa Cruz. 

Subito dopo il delegato del 
I Uganda affermava pero. che 
questa concentraz;one non era 
•ia attendersi perkxneno per 
quanto nguardava il propr.o 
paese tl quale si nteneva Iibe 
ro d: 5cegliere tra i due Candi
da* i Questo era un evidente 
)n:on» della divisione tra i 
paesi souosviluppati che ha p>>r 
tato. sub to dopo. al~a eez.one 
deU'olaode^e. In ques:o modo 
i paesi sottosviluppau hanno per 
so la possibility di avere un 
loro uomo alia testa della orga-
mzzazione che si occupa del 
problema agricolo e alimentare. 
ossia del p:U angoscioso prob^-
ma che nteressa quest'area, 

biti» accumulati dalla Fe-
dermutue. I comunisti, con 
i loro attacchi, «vogliono 
impedire che tale somma 
venga erogata a favore del
le mutue dei coltivatori di-
retti»: percib i comunisti 
« sono falsi difensori » del 
contadini. 

Ma a chi andranno in 
realta tutti quei soldi? Si 
tratta di oltre 100 miliardi 
non di una lira. Andranno 
ai coltivatori? No. Alle mu
tue per migliorare l'assi-
stenza? No. 

Bonomi non dice che 
quel miliardi le mutue non 
li vedranno neppure per
che, con i relativi interes
si, finiranno nelle banche 
che li avevano prestati. 
Quindi i contadini pagano, 
lo Stato paga e l'assistenza 
peggiora. 

Se Bonomi fosse il vero 
difensore dei coltivatori do-
vrebbe spiegare perche i 
contadini, che « sono quelli 
che lavorano di piii e gua-
dagnano di meno» non 
hanno ancora diritto alle 
medicine, perche mentre lo 
Stato ha trovato i soldi per 
pagare l'assistenza comple
te alle mutue delle altre 
categorie di lavoratori, lui, 
proprio lui che vanta tan-
ti amici nella DC e nel go
verno, non e stato ancora 
capace di garantire ai con
tadini una assistenza degna 
di questo nome. 

II perche lo ricordiamo 
noi: perche a Bonomi non 
gliene importa nulla della 
assistenza, l'essenziale e che 
il carrozzone e tutti i suoi 
galoppini funzionino (spe
cie in tempo di campagna 
elettorale). Basti un dato: 
mentre I'lNAM, che assiste 
circa 30 milioni di lavorato
ri e quindi deve disporre 
di un apparato considere-
vole, ha un costo ammini-
strativo del 5,980.fc delle 
uscite, la Pedermetue spen-
de per la stessa voce il 
13,920'o. Eppure le mutue 
bonomiane fanno la meta 
dell'assistenza delllNAM, 
non danno ne medicine ne 
indennita. E' evidente che 
tutti i soldi pagati dai con
tadini e dallo Stato vanno 
a finanziare l'apparato para-
politico di Bonomi. 

Ecco perche i comunisti 
hanno criticato il decreto 
legge del governo chieden-
do che i soldi dello Stato 
servano veramente per mi
gliorare l'assistenza, chie-
dendo il blocco dei contri-
buti e il passaggio dell'as
sistenza ospedaliera a com-
pleto carico dello Stato. 

Bonomi, nel suo manife
sto, annuncia che i coltiva
tori « saranno costretti • a 
pagare contributi aumenta-
U per le spese ospedalie-
rev, richiesta che i comu 
nisti hanno sempre respin 
to. E' Bonomi che lo dice. 
Perci6 se un aumento ci sa-
ra 1 contadini sapranno chi 
ringraziare; Bonomi 

per la classiflca dei tecnici 
(conta anche il colore della 
giacchetta). 1'alienazione. Gi-
lardi, di Milano. ha citato le 
« tecnlche > della < Olivetti » 
che trasporta per qualche 
giorno di c formazione > i suoi 
nuovi periti o ingegneri in 
ville medicee fastose dove i 
pasti sono a livello di lusso, 
i camerieri hanno i guanti 
bianchi. il clima artificioso e 
da c alto dirigente >. Inveco 
— e qui si arriva al terzo 
punto trattato — i tecnici in 
larga parte sono ridotti sem
pre di piu a mansioni dequa-
lificanti. parcellizzate. e tenu-
ti del tutto estranei a qua-
lunque tipo di partecipaziono 
alle scelte aziendali. 

Ed ecco altre grosse que-
stioni: la sindacalizzazione 
dei tecnici, il problema di 
una partecipazione « anche » 
dei tecnici (al di fuori di qua-
lunque concezione tecnocrau' 
ca. naturalmente) al potere 
nella azienda e nella societa 
in termini di democrazia ef-
fettiva. Sono problemi questi 
ultimi che sono stati posti sia 
da Costa che da Paolo Santi 
(Ufflcio studi della FIOM) nei 
loro interventi. Paolo Santi 
ha ricordato che in Inghilter-
ra il sindacato dei disognatori 
(DATA) ha iscritto il 65 per 
cento della cateeoria e si bat-
te a fianco del movimento 
operaio, schierandosl nell'ala 
sinistra delle Trade Unions. 
La sindacalizzazione e avan-
zata anche in Francia. 

Una coscienza sindacale pud 
nascere nei tecnici, deve es
sere promossa. Lo ha con-
fennato il compagno Di C!u 
Ho. della Direzione, nel fare 
le conclusioni. Di Giulio, fra 
raltro, ha richiamato respe-
rienza dei medici ospedalieri 
che in pochi anni hanno rag-
giunto una consapevolezza sin
dacale e una chiarezza di 
obiettivi che erano del tutto 
imprevedibili ancora poco tem
po fa. 

Come si pone il nostro par
tito di fronte a questi grossi 
e nuovi problemi? Di Giulio 
ha dato qui alcune indicazioni 
che formano la base per una 
iniziativa che il partito inten-
de ora portare avanti. Profon-
de contraddizioni caratteriz-
zano la posizlone del capita
lismo nei confront del tecnici 
e dello sviluppo tecnologico. 
In primo luogo il capitalismo 
non riesce a realizzare il 
massimo della efficienza non 
soltanto — come e ormai noto 
e provato — a livello dell'in-
tero sistema ma nemmeno al 
livello aziendale. Per sua na
ture e portato a un vero e 
proprio « saccheggio > di uno 
dei fattori essenziali della 
produzione: la forza lavoro. 
Questo « saccheggio » 6 di evi-
denza drammatica per quanto 
riguarda lo sfruttamento ope
raio e lo « spreco » consape-
vole della salute operaia (qui 
Di Giulio ha ricordato il re-
cente convegno di Genova del 
PCI sulla salute dei lavoratori) 
ma e gravissimo anche per 
quanto riguarda le categorie 
di tecnici cui l'azienda capita-
listica non sa dare prospet
tive valide di sviluppo. In par
te il capitalismo — avendo 
colto il problema — tenta di 
scaricare sullo Stato e sulla 
scuola il compito di formare 
tecnici che esso poi si riserva 
di c comprare». Ma questo 
non basta perch6 il tecnico si 
forma e si sviluppa essenzial-
mente nd vivo del rapporto di 
produzione. La contraddizio-
ne diventa cosi Insanabile e si 
riproduce anche per quanto 
riguarda I'altra grande que
stione di un rapporto demo
cratico in seno all "azienda. n 
capitalismo deve obbligatoria-
mente servirsl di uno sfrenato 
autoritarismo per garantire la 
produzione nella fabbrica: que
sto autoritarismo entra perd 
in conflitto con 1'esigenza di 
continua crescita e formazione 
che soprattutto chi deve gui-
dane fl processo di rinnova-
mento tecnologico sempre in 
eroluzione (ci«ie i tecnici) de
ve sapere garantire. Di qui i 
c pannicelli caldi > delle tecni-
che. Ie « uman relations > nella 
fabbrica. di scuole aziendali 
che puntano perft solo su pic-
coli e ristretti gruppi di ver-
tice ignorando la massa dei 
tecnici. E' cos! che comincia 

i a nascere un nuovo fermento 
| nella categoria del tecnici. sul 
• quale devono fare leva sin

dacato e partito per una ini
ziativa articolata. 

Non c'6 da essere troppo 
ottimisti sulle prospettive im
mediate. ma e'e senz'altro qui 
la base per awiare un di
scorso fn collegamento con la 
nostra battaglia sulla riforma 
universitaria. sulla ricerca 
scientifica, sul problemi ope
rai. Aprendo il convegno. Leo-
nardi aveva detto. nella sua 
relazione. che n problema dei 
tecnici non e una questione 
che si possa prescindere dai 
rapporti di proprieta esistenti. 

Ugo Baduel 
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leri a Copenaghen la seduta inaugurate 

Reduci americani deporranno 
davanti al Tribunale Russell 

Sartre legge un drammatico cablo da Hanoi - Gli 
interventi dei rappresentanti deir« altra Ameri
can - || governo USA invitato ad inviare una 
delegazione ufficiale - Sono cominciate le te
stimonialize sui crimini americani nel Vietnam 

Dal nostro inviato 
COPENAGHEN, 20. 

In apertura della seduta 
Inaugurate delta seconda ses-
sione del Tribunale Russell, 
nel Circolo dei sindacati del-
la borgata di Roskild a tren-
ta chilometri dalla capitale, 
Jean Paul Sartre, Presiden-
te eseeutivo, ha introdotto 
1 lavori con la lettura di 
tin drammatico cablo da Ha
noi recante notizie dei nuo-
\i gravissimi lx>mbardamenti. 
delle nuove ingenti vittime, 
delle nuove massicce distru-
zioni nel contro della citta. 
«Per questo motivo. e cosi 
stando le cose — ha detto 
Sartre — dobbiamo prendere 
atto che nulla di nuovo 6 in-
tcrcorso fra le due sessioni 
del Tribunale Russell. Tutto 
continua come prima, anzi 
peggiora. Dunque non c'6 sal-
to fra l'assemblea di Stoccol-
ma e questa di Copenaghen, 
la seduta continua ». 

Una nota polemica non e 
mancata, sia pure in forma 
molto garbata, nolle parole di 
salulo del dirigente sindacale. 
Karl Jansen. I sindacati so
no in Danimarca. come e no-
to, organizzati in una unica 
centrale. Egli ha voluto dis-
sociare nettamente la con-
cessione della saJa per i la
vori del Tribunale da qualsia-
si forma di adesione politica 
ad un organismo che egli ha 
definite c a senso unico ». Egli 
ha ricordato, inoltre, che non 
pochi ostacoli sono stati in-
co!' 'i nella citta di Cope
naghen per dare una sede 
al Tribunale e che si deve 
nl senso di democrazia dei 
sindacati danesi se il pro-
blema ha potuto essere final-
mente risolto. 

la risposta 
del Tribunale 

La risposta del Tribunale 
alio osservazioni non perti-
nenti del dirigente sindacale 
e stata immediata. II mem-
bro pakistano del Tribunale, 
dottor Ali Mahmud Kasuri, 
patrocinante presso la Corte 
Suprema del Pakistan, ha 
proposto che sul modello di 
quanto gia fu fatto a Stoc-
colma. il Tribunale rivolgesse 
subito un invito formale al 
governo degli Stati Uniti per 
l'invio di suoi rappresentanti 
ufficiali alle assise di Cope
naghen. con ampin liberta di 
parola. La mozione Kasuri e 
stata accolta e in apertura 
dei lavori pomeridiani Jean 
Paul Sartre ha dato lettura 
del telegramma inviato alia 
Casa Bianca. Occorre tutta-
via distinguere nelle parole 
del Presidente dei sindacati 
di Roskild quello che e l'at-
teggiamento della socialde-
mocrazia danese nei confron-
ti del Tribunale Russell dalle 
positive posizioni politiche 
prese anche in sede di go
verno sulla necessita di por-
re fine incondizionata ai bom-
bardamenti americani contro 
il Nord Vietnam. 

Nel Tribunale siedono due 
rappresentanti della sinistra 
americana: Davy Dallinger. 
leader di numerosi comitati 
USA contro la guerra nel 
Vietnam, direttore della ri-
vista c Liberation ». e lo scrit-
tore Carl Ogelsby. Quest'ul-
timo ha portato al Tribunale 
il saluto dell'c altra Ameri
c a * . Ha fornito dati assai 
concreti e poco noti dello 
sviluppo dcU'opposizione alia 
linea Johnson: dalla crescita 
del movimento studentesco al-
1'hnpetuosa e rischiosa prcsa 
di posizionc di un sempre piu 
grande numero di giovani 
contro la chiamata alle ar-
mi. fino al vero e proprio ri-
fiuto di indossare runiforme: 
dalla estensione del movimen-

. to pecifista a nuovi strati qua-
lificati ddTopinione pubblica 
al primo. serio pronunciarsi 
di una effettrva opposizjone 
politica aH'intemo 6c\ par-
tito democratico. Alia funzio-
ne positiva che la sessione 
di Stoccobna del Tribunale 
Russell ha esercitato in Ame
rica per fare penetrare un 
po' di verita ottre la cortina 
d'acciaio della propaganda 
ufficiale. 

Ogelsby ha ricordato che 
durante una defie recenti vi-
site di Johnson ad »y>a base 
di marines, n d quadro dei 
primi incontri etettorali, tut 
ta la stampa e tutti coloro che 
erano stati invitati furono sot-
toposti a minuziosa perqui-
sizione: paura di armi e pau 
ra di materiale propagandi-
stico contro la sporca guerra 
del Vietnam. «Coo questo 
apinto — si e domandato 
Ofetsby — e coo questa pau-
m Johnson si prepara ad af-

frontare la eampagna eletto-
rale? Anche questo e un si
gnificative indizio dei tempi >. 

Nelle parole di Carl Ogel
sby 6 risuonato tuttavia an-
cora un accento minoritario. 
un linguaggio che mentre e 
specchio di nobili sentimenti 
e alquanto lontano dal riflet-
trre il significato di fondo 
del processo politico che negli 
Stati Uniti sta tuttavia svilup-
pandosi contro la guerra nel 
Vietnam. 

lo questione 

americana 
La questione americana tor-

nera ancora a farsi se-ntire 
nel corso delle prossime se-
dute del Tribunale ma sotto 
il terribile profilo della de-
nuncia che alcuni americani 
reduci dal Vietnam si dispon-
gono a fare per puro caso di 
coscienza. non per ragioni p J-
litiche. di vicende di guerra. 
e non soltanto di guerra. del
le quali sono stati testimoni 
e artefiei presso il corpo di 
^podizione di Westmoreland. 

Si prevede che le sedute 
del Tribunale dureranno piu 
di died giorni, la seduta fi
nale avra luogo in un grande 
locale del centro di Copena
ghen. Oltre alle deleg.izioni 
vietnamite della RDV e del 
FNL. sono presenti una dele
gazione cambogiana. una de
legazione laotiana e. per la 
prima volta, una delegazione 
della Corea del Nord. D te-
ma della estensione della stra-
tegia aggressiva americana 
nel Sud-Est Asiatico e in tutto 
l'arco del Pacifico vi assu-
mera rvrfnnto un no'evole 
rilievo. 

Messaggi di buon lavoro i l 
Tribunale sono giunti dal Pre
sidente del Comitato Centra
le del FNL del Sud Vietnam. 
Nguyen Hu Tho. dal Capo 
dello Stato di Cambogia. 
principe Norodom Sihanuk e 
dal capo del Neo I,ao Hat 
Sat, principe Supanovong. 

La prima testimoninnza sul-
lo sviluppo della scalata ame
ricana al Nord Vietnam, nel 
semestre che separa la ses
sione di Stoccolma da questa 
di Copenaghen. e stata affi-
data a me che ho pronuncia-
to un dettagliato rappor'o sul 
mio recentissimo soggiorno 
nella RDV. Al tavolo della 
Presidenzn i cui lavori sono 
diretti come a Stoccolma dal-
lo jugoslavo Vladimir Dedijerl, 
sedevano frp " .-'"-i; Jean 
Paul Sartre. Simone De Beau-
voir, il drammaturgo Peter 
Weiss. Lolio Basso, il giuri-
sta giapponese Kiniju Mori-
kava. il mator"->tico f. - ~ese 
Laurent Schwarz. la cubana 
Melba Hernan 'ez. 

Molti i rappresentanti del
le agenzio di stampa interna-
zionali. 

Antonello Trombadori 

Sempre acuta la tensione 
tra greci e turchi a Cipro 

Due soldati greco-clpriotl puntano i loro fucil) contro un'auto ferma nel mezzo di una strada 
deserta nel settore turco di Nicosia. Nella citta e avvenuta una esplosione 

GRIVAS DESTITUITO? 
Dura dichiarazione del ministro degli Esteri turco - «Tutte le misure 
necessarie sono state prese e Atene lo sa» - Silenzio dei militari greci 

NICOSIA, 20. 
La calma, a Cipro, fe ap-

parente. La situazione, do-
po l'assalto delle truppe di 
Grivas contro due villaggi 
turchi, r imane particolar-
mente tesa. Nelle ult ime 
24 ore ci s o n o state due 
esplosioni nei settori greci 
di Nicosia e Limassol, en-
trambe nei pressi del setto
re turco. Nel la capitale la 
esplosione ha distrutto un 
chiosco; a Limassol un or-
digno b e sp loso nel cortile 
di uno stabi l imento vinico-
lo. Le due esplosioni non 
hanno, comunque. provoca-
to vittime. Una donna gre-
co-ciprota e rimasta uccisa 
in un villaggio da colpi di 
arma da fuoco. 

Brevi scontrt incruenti 
sono a w e n u t i fra forze gre-
che e turche nei pressi di 
Linmities, nella parte nord-
occidentale dell'isola. Unita 
navali turche s o n o in servi-
zio di pattuglia davanti alle 
coste settentrionali di Cipro 
mentre aerei a reazione 
hanno di n u o v o sorvolato 
l'isola. _ 

La prima dichiarazione 
ufficiale da parte turca con-
ferma che la calma e so lo 
in superficie e che, in real-
ta. gli sviluppi dello stato 
di tensione creato dall'ucci-
s ione di 27 turco - ciprioti 
d a parte del le truppe di 
Grivas potrebbero essere 
drammatici . II ministro de
gli Esteri turco, Caglahan-
gil, ha dichiarato oggi che 
Tunica soluzione accettabi-
le per Cipro b la creazione 
a immediata, completa e as-

solutaw di condizioni c h e 
consentano ai turco-ciprioti 
di vivere in sicurezza. Egl i 
ha inoltre det to che « l a 
continua minaccia » alia co-
muni t i turca deve cessare. 
Tutte le misure necessarie 
— ha aggiunto Caglahangil 
— s o n o state prese e l'at-
teggiamento del suo gover
no b s tato fatto conoscere 
in m o d o mol to chiaro ad 
Atene. 

Come si ricordera, fra 
le richieste delTultimatum 
turco alia Grecia era quel-
la del ritiro immediato di 
diecimila uomini dell'eser-
c i to greco, s econdo la Tur-
chia i l legalmente arrivati 
nell'isola. Gli accordi sotto-
scritti dalle due parti, in 
rappresentanza delle rispet-
tive comunita , stabil ivano 
che il numero compless ivo 
dei soldati turchi e greci a 
Cipro doveva essere rispet-
t ivamente di 600 e 900. Eb-
bene, secondo Ankara, la 
Grecia non ha tenuto fede 
ai patti e ha i l legalmente 
decuplicato i propri effet-
tivi. Di qui la richiesta 
avanzata perentoriamente 
dal governo turco, di rista-
bilire la normalita anche in 
ques to settore. Fino a que
s to momento , comunque, la 
giunta militare di Atene 
non avrebbe r isposto al ia 
nota consegnatale tramite 
l 'ambasciatore greco ad An
kara. 

Da Atene, in tutta la vi-
cenda, e mancata qualsiasi 
reazione politica che avesse 
il carattere dell'ufficialita. 
I mass imi responsabili del

la g iunta mil i tare che go-
verna il Paese non hanno 
reagito alle accuse m o s s e 
da piu parti al generate Gri
vas, tendendo invece ad ac-
creditarle con il loro silen
zio. II comandante delle 
forze greche a Cipro e sta
to accusato di essere il re-
sponsabi le maggiore dell'ec-
cidio avvenuto a Cipro la 
se t t imana scorsa . Perche 
non sorgessero dubbi — in
vece legittimi — sulla re-
sponsabil i ta del governo, i 
militari greci hanno fatto 
richiamare Grivas. Arrivato 
ad Atene questi e stato oggi 
interrogato a lungo dal pri
m o ministro Kollias e da 
Papadopoulos . 

Nul la s i e saputo sul la 
natura dei colloqui, m a la 
voce che Grivas possa es
sere dest i tuito dalla carica 
di comandante delle forze 
a n n a t e di Cipro e diventata 
oggi particolarmente insi-
s tente . 

16 italiani 
tra i mercenari 

KINSHASA. 20. 
Sedici italiani figurano tra l 

123 mercenari rifugiatisi nei 
Ruanda assieme a 900 ex gen-
darmi del Katanga. La < Tass ». 
che ne da notizta, precisa che 
l'annuncio e stato dato alia se
duta conclusiva del Comitato spe-
ciale deH'Organizzazione per la 
unita africana. I mercenari sono 
fuggiti nel Ruanda :n seguito 
alia repressione dell'ammutina-
mento di Bukavu da parte del-
l'esercito nazionate Congolese. 

Dopo l'annuncio della candidatura 

George Romney afferma: «Se sard 
eletto porro fine alia guerra» 

Ufficiali e soldati reduci dal Vietnam firmano una dichiarazione per il ritiro degli americani 

NEW YORK. 20. 
Un folto gruppo di ufficia

li e soldati americani. ex-
combattenti nel Vietnam, ha 
pubblicato sul New York Ti
mes una dichiarazione nella 
quale si afferma che l'inter-
vento armato statunitense in 
questo paese e contrario agli 
interessi di entrambi 1 po-
poli. 

<In base alia nostra espe-
rienza nel Vietnam — affer-
mano i firmatari — noi rite-
niamo che la guerra in quel 
paese sia ingiusta e che nulla 
la giustifichi. Gli Stati Uniti 
sostengono nel Vietnam la ti-
rannia e il regime militare e 
privano il popolo vietnamita 
delle liberta democratiche. 
Noi riteniamo che ropinione 
pubblica americana non cono-
sca la verita sulla guerra nel 
Vietnam e sul popolo vietna
mita ». La dichiarazione chie 
de a tutti gli americani di 
pronunciarsi contro Yescala-
Hon. per la fine dello spargi-
mento di sangue e per il ri-
tomo a casa dei soldati a-
mericani. 

II documento pubblicato dal 
Hew York Times e uno dei 
piu avanzati che siano appar-
si daD'inizio della guerra. 
Esso rispeccbJa la diffusa 

tendenza a passare dalla cri-
Uca di questo o quell'aspetto 
dell'intervento al ripudio 
deIl"inter\-ento stesso come ta
le e al riconoscimento pieno 
del buon diritto vietnamita. 

Di questa tendenza sembra 
voler toner conto il gover-
natore del Michigan. Geor
ge Romnej-. che ha pre-
sentato sabato ufficialmen-
te la sua candidatura alia 
presidenza per il parti to re-
pubblicano. e che il mese 
prossimo fara un viaggio in 
Euro pa e in Asia, fermando-
si anche a Mosca. Romney 
ha dichiarato che 6 sua inten 
zione. se sara eletto, c tirar 
fuori gli Stati Uniti dal pan 
tano della guerra vietnami
ta > e che t un presidente re-
pubblicano potra far cid. non 
essendo legato dagli errori 
del passato >. Romney, come 
si vede. respinge decisamen-
te Tasserzione fatta da John
son neU'ultima conferenza 
stampa. secondo la quale un 
suo eventuate successore non 
potrebbe che attenersi alia 
sua politica. Piu tardi. il can-
didato repubblicano (che non 
ha tuttavia ancora la sanzione 
del suo partito) ha indicato, 
parlando alia TV. in una c neu-

tralizzazione » del Vietnam la 
«piu promettente alternati-
v a » alia guerra. Romney e 
sembrato d'altra parte condi-
videre la posizione di Johnson 
sui bombardamenti. 

H senatore Robert Kenne 
dy. parlando a Tarr>'town. n a 

affermato dal canto suo che 
l'eventuale presentazione del 
senatore Eugene McCarty co
me « candidato di pace > con
tro Johnson «avrebbe una 
benefica influenza sul parti
to democratico >. al quale 
«darebbe in grande misura 
nuovo interesse e stimolo >. 
Kennedy ha soggiunto che. 
grazie a tale candidatura. 
«molti americani avrebbero 
modo di esprimere le loro 
frustrazioni per la guerra viet
namita in termini di discussio-
ne. anziche di \iolenza». II 
senatore ha ripetuto di non 
aver progetti personali per il 
1968 e si e detto pronto ad 
appoggiare < il candidato che 
sara nominato dalla Conven-
zione >. 

L'atteggiamento di Kenne
dy. quale emerge da queste 
dichiarazioni. sembra piu vi-
cino a quello dei circoli de-
mocratici che vorrebbero c co-
stringere Johnson a cambiar 
politica > che non a quello 

di coloro che. come McCarthy. 
vorrebbero indurlo a ritirarsi. 

Johnson ha mantenuto nel
le ultime ore il silenzio. Ia-
sciando al generate Westmo
reland il compito di illustra-
re. in un'intervista televisi-
va. la sua politica. Westmo
reland si e soprattutto preoc-
cupato. nelle sue dichiarazio
ni, di consolidare gli osta
coli che precludono qualsiasi 
progresso verso una soluzio
ne pacifica: ha definito < in-
dispensabili > i bombardamen
ti; « eccellente » la situazione 
militare. sicehe ogni idea di 
diminuire lo sforzo su que
sto terreno dovrebbe essere 
bandita: impossibile un ritiro 
delle truppe americane. al-
meno fino a quando i sud-
vietnamiti non potranno so-
stituirle integralmente, nel 
qual caso vi potranno essere 
dei rimpatri c simbolici >. 

Tanto Westmoreland quanto 
l'ambasciatore Bunker, che 
ha parlato nella stessa in-
tervista. si sono sempre rife-
riti aH'awersario come ai 
c nordvietnamiti ». con l'ov\io 
fine di stornare l'attenzione 
dalla realta del FNL e dalla 
necessita di ricoooscerlo co
me interiocutore. 

Conferenza stampa del ministro greco degli Intern! D A I I A 1 

// generate Patakds 
giustifka le torture 

Non ha smentito le accuse di Filinis e ha polemizzato con gli ita
liani - Violento articolo dell'organo del regime contro Tltalia 

Dal nostro inviato 
ATENE. 20. 

II processo al Fronte patriot-
tico volge al termine. Per tutta 
la giornata. hanno parlato gli 
avvocati difenson; altri difen-
sori parleranno domani. Ultimo, 
come si e gia detto, sara 1'av-
\ocato del compagno Filinis, 
per il quale il procuratore del 
re ha chiesto l'ergastolo. 

Bisojina dire che la relativa 
pubblicita di cui ha fruito que
sto dibattimento, la presenza 
di osservatori stranieri e di 
molti giornalisti hanno assicura-
to finora un certo rispetto del
le forme. La pubblicita nentra-
va nel quadro di una operazio-
ne politica: fallito il calcolo. 
non potcva pin essere ritirata. 
Ma di una simile condizione non 
code purtroppo faltro processo 
di mnsia in corso a Saloniccn: 
corrono voci inquietanti e sareb 
be auspicabile che l'attenzione 
con cui cnll'estero si gtiarda al 
processo di Atene venisse dedi-
cata anche alia vicenda di Sa-
lonicco. per molti versi ancora 
piu grave. 

Questa sera, in una breve 
conferenza stampa. il ministro 
degli interni. generale Patakos. 
ha accennato. fra le altre que
stion). anche alle nvelazioni 
sulle torture subite dagli im-
putati del Fronte patriottico. 
Non le ha smentite. agi?iun?en-
do che ad ogni modo non tocca 
agli italiani dare lezione ai gre
ci e ricordando che lui stesso. 
nel "41, venne colpito con dei 
calci da un soldato italiano. Pa
takos ha dichiarato che. per al-
tro. il passato e dinienticato. 
Ma nelle parole del ministro d 
parso di cogliere una eco del 
violentissimo articolo apparso 
ieri sull'organo del regime Elot-
tews Kosmos, che prende !o 
spunto dall'atteggiamento del 
governo italiano nel MEC a 
proposito del prestito al go
verno di Atene. ha indicato l'l-
talia come il nemico secolare 
della Grecia. verso la quale es-
sa nutrirebbe un odio che non 
cambia col mutare dei regimi. 
L'affare del prestito e stato ad-
dirittura presentato dal giorna-
le come una tardiva vendetta di 
chi. battuto sul campo di batta-
glia. ha voluto prendersi la ri-
vincita su un campo nel quale 
non occorre il valore delle armi. 
I crimini del fascismo italiano 
contro la Grecia furono gravis
simi e nessuno potra mai ne-
garli: ma a che cosa possa ser-
vire oggi siffatto sfogo. sostan-
zialmente xenofobo davvero non 
si capisce. 

Torn ia mo a I processo contro 
i memhri del Fronte patriot
tico: gli avvocati si sono an
che oggi serviti di tutti i 
mezzi legali. di tutti gli ar-
gomenti giuridici ed etici loro 
consentiti. per richiamare 5 
gitidici al dovere di un ver-
detto che rispetti I'umanita e 
non offenda la giustizia. Ma 
davanti a loro stanno quattro 
uomini in tiniforme. quattro 
ufficiali di carriera occasional 
mente posti di servizio. a se
guito di un colpo di Stato. su-
gli scanni di un tribunale spe-
ciale: gente che non ha certo 
dimestichezza con la difficile 
arte di interprotare la legge in 
modo adeguato alia ragione e 
alia equita. 

E poi. qui non e neppure 
questione di legge. Per colpi re 
gli imputati. si e fatto ricorso 
addirittura ad un decreto (Ia 
famosa legge 509) che doveva 
garantire. contro un colpo di 
Stato. proprio il regime che il 
putsch del 21 aprile ha rove-
sciato. Nel tentativo — fallito 
— di far crollare lo schiera-
mento deH'opposizione. si e in-
scenata l'incredibile montatura 
di un processo a Theodorakis 
senza tradurre il musicista in 
giudizio insieme con i suoi com-
pagni. alio scopo di servirsi di 
lui contro gli altri e degli altri 
contro di lui. 

Qui e'e so!o da far nspettare 
— questo e '.] compito affidato 
ai quattro 'jfliciali — la defini-
zione che il regime ha dato di 
bene e di male: poiche tl re
gime considera se medesimo il 
bene massimo per la Grecia. 
il male si identifica con tutto 
cid che si pone in contrasto con 
questo prinripio. E quando ci 
sono di mezzo dei comunisti o 
dei sospettj comunisti. o co 
munque delle cersone che han
no accettato il contatto con i 
comunisti. ecco che il male di-
venta massimo e deve essere 
punito con furioso rigore. Cosi 
e sempre av\-enuto nei processi 
che a ritmo contmuo si ten-
gono davanti ai dieci tribunali 
special! militari che sono at-
1'opera in tutto il paese (e ai 
quali il lavoro r.on manca. dato 
che la media degli arresti poli
tic! si aggira. pare, sui 300 al 
mese. dei quali la me'a si con
clude davanti a queste corti 
marziali). 

Mentre 1 difenson par.ano. 
ossemamo i quattro volti. che. 
due per parte. afSancano lag-
grottato presidente Bubo>as, 
Due di essi sono tetri. chiusi. 
eoonposti. intenti e tuttavia as
sent i. come «ent;nelle in ser
vizio. Gli aitn due compri-
mono visibilmente una natura le 
rivacita di temperamento in un 
contmuo ammiccare gelido e 
sarcastico. fra gli occhi e »e 
pieghe della bocca. Che cosa 
possono aver pensato questi 
quattro uomini mentre Fdinis 
pronunciava il suo atto d; ac-
cusa. mentre echeggiava rag-
gelante il racconto delle tor
ture. mentre Leloudas e Ben-
zelos e Loulis parlavano di de
mocrazia e di liberta? II potere 
— che su di essi si fonda e 
che li ha imiati come uomini 
di fiducia in questo tribunare 
— ha dichiarato che davanti 
a loro e'e il nemico. Nella mi-
gliore delle ipotesi debbono 
aver pensato che questo ne
mico non manca di coraggio e 
di idealismo. Ma queste nfles-
skmi. posto che siano giunti a 
farle, non li indurranno certo a 
violare la consegna. 

Ghisepp* Conato 

Atene 

Un «civile» e il nuovo 
ministro degli esteri 

Dal nostro inviato 
ATENE. 20. 

La giunta militare di Atene 
che fino ad ora non era riu-
scita ad illustrarsi dell'adesio-
ne di qualche personaggio po 
litico del recente passato. an-
novera da oggi tra i membri 
del governo il s;gnr Pipinelis, 
ex primo ministro. il quale as
sume la direzione del ministc 
ro degli Esteri. Questo dica-
stero era senza titolare dal-
l'inizio del mese a seguito del
le climissioni di Economou-Go-
vras. 

L'accesso di Pipinellis agli 
affari esteri va anche inqua-
drato in un contesto piu ampio 
e urgente. Egli itiTatti ha fama 
di essere un fautore dell'av-
vicinamento alia Turchia e. 
nell'attuale farse di tensione 
fra Atene e Ankara, la sua 
presenza al ministero degli e-
steri assume un significato 
che. a giudizio degli osserva
tori. 6 evidente: alia prima 
difficolta esterna, cioe la crisi 
con la Turchia, i militari si 
sono sentiti insicuri e hanno 

dovuto frettolosamentc far ri
corso ad un uomo politico ci
vile anche se appartenentc 
all'aborrito regime parlamcn-
tare soppresso il 21 aprile per 
« ripulire la Grecia dalla cor 
ruzione *. 

g. c. 

Undici personalita 
greche condannate 

al confino 
ATENE. 20. 

II regime ha condannato al 
confino suirisoletta di Folegan-
dios. undici personalita greche 
fra le quali l'editore Lamhrakis. 
l'e\ segretario di Giorgio Pa-
pandreu loannis Manousakis. 
I*e\ ca|X) della polizia segreta. 
Aristides Vlathos. A Folegan-
dros si trov.ino gia otto deputati 
deirUnione di Centro 

L'isola conta 700 abitanti. non 
ha elottricita. l'acqua che vi si 
beve e raccolta da pozzi e ci-
sterne. I-i deportazionc avverra 
domani. 

Su piano internazionale 

Proposto a Parigi 
una conferenza per la 

Grecia democratico 
PARIGI. 20. 

Su iniziativa del Comitato 
francese per la Grecia demo-
cratica si sono svolte a Parigi 
utia serie di manifestazioni. 
Particolare successo ha riscos-
so una esposizione fotografica 
che aveva per titolo « Dall'Acro-
poli a Youra > con la quale .si 
tratta la storia travagliata della 
Grecia soffermandosi in partico 
lane sui recenti avvenimenti de-
terminati dal colpo di stato del 
21 aprile scorso. Le manifesta
zioni si sono cone 1 use con un 
omaggio che la cultura francese 
ha voluto dedicare a Mikis Theo
dorakis e alia cukura greca con 
uno spettacolo artistico di alto 
livello al Palais de Chaillot. 
L'awenimento piu importante e 
stato senz'altro 1'incontro che si 
e avuto fra le delegazioni dei 
comitati per la Grecia di van 
paesi europei. Erano presenti 
delegati del Belgio. Francia. In-
ghilterra. Italia. Olanda. Sviz-
zera e paesi scandinavi. Per 
I'Italia erano presenti la sena-
trice Tullia Carettoni e Alfredo 
Casiglia I delegati. dopo ampia 
discussione. hanno votato un 
o.d.g. nel quale dopo aver sot-
tolineato i delitti che la dittatu-
ra militare eompie ai danm rielle 
piu e!ementari liberta dei citta-
dini. si propongono all"attenzio-
ne di ciascun comitato eh obiet-
tivi seguenti: « 1) la pubblicazio 
ne di un appello aH'oninione 
pubblica firmato dalle piu alte 
aulorita dei paesi o>!I'E!i-op.i 
occidentale: 2) una rapida orga 
nizzazione di una conferenza in
ternazionale per la Grecia de-
mocratica: 3) un'azione di «oste-
gno mtemazionale nei confronti 
dell'miziativa presa dai governi 
scandinavi alia Corte europea 
dei dintti dellUomo: 4) organiz-
zazxxie m dicembre »i ciascun 
paese di un mese di solidaneta 
ai prigionien e alle loro fami-
glie » Nel corso dei lavon e -sta 
ta accolta la proposta avanzata 
a nome del Comitato italiano 
dalla senatrice Tullia Carettoni 
di mviare una delegazione di 
parlamentari di tutti i paesi eu 
ropei alia Croce Rossa Titema 
zionale per porre il probiema 
della to.-tura che viene oggi lar-
gamente praticata nelle pngioni 
di Grecia e per ottenere un r>re-
ciso intervento della Croce Ro

sa; nonche di prevedere a cura 
dei comitati la presenza conti
nua di avvocati per seguire i va-
n processi. Si e ntenuto oppor-
tumo costituire un comitato di 
coordtnamento permanente del 
quale fanno parte i delegati del 
Belgio. di Francia e d'ltalia. 

Nazioni Unite 

La Cambogia 
sollecita la 

reintegrazione 
della Cina 

NEW YORK. 20. 
L'ambasciatore della Cambo

gia all'Assemblea generale del-
1'ONU ha chiesto oggi il ricono
scimento del diritto della Cina 
al seggio tuttora usurpato da 
Ciang Kai-scck in seno all'As
semblea stessa e agli altri or-
ganismi. 

La richiesta e stata presen-
tata dalla Cambogia insieme con 
altri dieci paesi socialisti o non 
allineati. 

Ufficiali della NATO 
alia « Selenia » 
I "membri del c Defense Col

lege » della NATO, che ha sede 
in Roma dallo scorso gennaio. 
hanno vis.tato questa mattina lo 
stabilimento della societa < Se 
lenia ». sulla via Tiburtina. li 
< Defense College » era guida-
to dal generale nor\egese Einar 
Tufte Johnsen. accompagnato 
dai A vice cormndanti. dai 13 
ufficiali del quadro permanen
te e dai 54 i:fficiali superiori 
partecipanti al 31. corso del 
College (tra di essi alcun: ur-
ficiab greci e portoghesi). Que
sta « visita » acquista un parti
colare significato proprio in re-
laz;one agli s'retti rapporti che 
intercorrono tra NATO e grande 
!id;i=;tr'n n Italia. 
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avvenuto sotto il segno della 
confusione. sollevando • seri 
dubbi non solo sulle doti stra-
tegiche. ma anche suH'abilita 
e disponibilita tattiche della 
amministrazione laburista. VI 
e inoltre un dato rivelatore: 
la svalutazione e stata tcnu-
ta al minimo desiderabile. 
cioe al massimo consentito 
dalla preservazione delle re-
gole monetarie internazionali 
dettate dal dollaro. 

La stcrlina. comunque. ri
mane una valuta di riserva. 
Vale a dire si porta dictro. 
intatte. le ragioni della sua 
cronica vulnerabilita. mentre 
ancora una volla Londra ha 
accordato la misura di una 
operazione per lei improro-
gabile con le esigenze di sta
bility richiesta da Washington 
nella difesa di un dollaro af-
flitto anch'esso da una « con-
giuntura fnvorovole». ossja 
dalla spirale inflazionistiea 
derivante dalPaggressionc mi
litare nel Vietnam. 

II Comitato centrale del 
Partito comunistn della Gran 
Rrelagna tin giudicntn la sva
lutazione della slerlinn mine 
un durissimo nttacco contro 11 
livello di vita della popola-
zinne. 

La svalutazione. e detto 
nella dichiara/ione, signiflca 
prczzi piu elevati. riduzinne 
delle spese per l'nssistenza 
sociale. ulterinre numento del 
la disoccupazione. Essa non 
affrontn le cause renli della 
crisi della hilancia dei pagn-
menti. le sn»\se militari al-
I'estero o gli investimenli pri-
vati all'esiero di capitale. 

Amendola 
to piace dire, dato all'azio-
ne tesa a fare del Partito 
un partito profondamente di-
verso dagli altri, di massa, 
per i suoi legami con gli 
strati decisivi della popola-
zione. per la sua imposta-
zione politica, miale siamo 
andati elaborando in tutti 
questi anni nello sforzo dl 
definire una via nostra, ita-
liana, di accesso al snciali-
smo Una vita fatta di Intle 
tenaei, (lifficili. per il supe-
ramento dello sqnilibrio Ira 
Nord e Sud e di tutti gli 
squilihri vecchi e nuovi del 
nostro Paese. per la conte-
stazione continua del pntere 
dei grandi monopoli. per le 
riforme di struttura. per la 
conquisla di sempre piu lar-
ghe posizioni di potere per 
la classe operaia e la sua af-
fermazione come classe diri
gente nazionale. per la crea
zione per l'oggi c ner il do
mani di rapporti di cojlabn-
razione sempre piu estesl. 
in tutti i campi. tra tutte le 
forze socialiste e progressi
ve, laiche e cattoliclie: la -so
la via. cioe. d i e possa con-
durre alia soluzione dei gran
di problemi del paese r del
le masse pnpolari. per fare 
dell'ltalia un paese veramen-
te moderno, civile, progre-
dito. moralmente ptilito e so-
cialmcnte giusto. Una via, 
anche, che 6 costruita con 
1'abnegazione di decine c de-
cino di migliaia di dirigentl 
c di militanti. i quali dedl-
cano tutte lc loro energie. a 
costo di durl sacrifici. alia 
causa dei lavoratori. lottan-
do — come tu hai sempre 
fatto e fai, senza mezzi ter
mini — contro ogni tenden
za alio scetticismo e alia sfi-
ducia. che e sempre 1'arma 
di cui cercano di servirsi le 
forze conservatrici, insieme 
all'utilizzazione delle spin-
te velleitarie o rinunciata-
rie, per tentare dl recare 
danno alia combattivita, al
io slancio e all'unita del par
tito e delle forze popolari. 

Talvolta, non ho certo bl-
sogno di ricordarlo, il contri
bute di ricerca che tu hai da
to ha sollevato polcmiche e 
discussioni, ma anche que
sto era ed e un segno della 
vitality del nostro Partito. 
Non parlo. naturalmente, 
delle calunnie del nostri av-
versari. prigionieri di uno 
schema per cui se diseutla-
mo e un segno di crisi e 
se siamo tutti d'accordo c 
segno che siamo incapaci rli 
discutere. Ma sono cose che 
non ci toccano, perche ben 
sappiamo qua] e la realta vi
va, democratica. del nostro 
Partito. che anche dal con-
fronto responsabile delle 
idee e dalla sintesi unitaria. 
dal senso di partito in te 
sempre cosl profondo come 
costume e come disciplina 
convinta. trae motivo e sti
molo per la sua espansione. 
E' questa una grande forza, 
alia quale ci richiama tutta 
la nostra storia e che abbla-
mo costruito non con la rl-
nuncia di ognuno di noi ad 
essere se stessi. ma, al con
trario. con la ricerca, attra-
verso H confronto e il dibat-
tito. dell'unione di tutte le 
esperienze e di tutte le sen-
sibilita In questa ricerca 
comprendo anche i tuoi con-
tributi alia riflessione sril 
nostro passato e sulle nostre 
esperienze. i tuoi studi sul 
grandi problemi economic! 
e politici del paese. sulla sto
ria dell'antifascismo e sul
la storia del nostro Partito. 
per renderle ?empre di pin 
patrimonio delle giovani ge-
nerazioni e di tutti quantl 
vogliono cono<;cercl mcglio. 
ben comprendendn. come dl-
ceva Togliafti. che veniamo 
da lontano e andiamo lon
tano 

Per tanti e tanti anni an
cora tl auguro, a nome dl 
tutto U Partito, buona si-
lute, slancio, passione e fre-
schezza giovanile. Con un 
abbraccio fratemo 

Lvigi hem§o 
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MARCHE: dopo I'esperienza 

faliimentare del centro-sinistra 

L'unita delle 
sinistre 

va avanti 
I A DC HA DEIIN'ITO « as-

•A surda alleanza w quella cho 
in un grosso * -ntro riiardiig^-
no — Castelfidardo — ha por-
tato alia elezione di una giunta 
comunale composta da comuni-
sti, repubblicani, socialisti urn-
tan ed appoggiata dall'tstcrno 
dal PSU. Prima Castclfidardo 
era retta da una giunta di cen-
tro sinistra, caduta in crisi pra-
ticamcnte dal momenta dclla 
sua nomina. 

Di queste « assurdc allcanze >» 
la DC, tuttavia, nelle Marche 
ormai ne sta rcgistrando pa-
rccchic msiemc con tentauvi 
assai scri c significativi di ci>-
stituirne altre. II fenomeno va 
rilcvato anche perche le Mar
clie costituirono un « test » pc-
riferico nel periodo di nanita 
dell'allean/a di centro sinistra. 
Dati i particolari rapporti di 
forza, nella regione subito dopo 
le elezioni amministrauve del 
1%0 in molte asscmblec dct-
tivc si verificarono riparti/ioni 
di parita fra seggi dclla DC, 
delle altre rapprescntan/e cfii-
triste e di clt-stra e quelli dei 
partiti di sinistra. Tanto e vero 
d i e molti gruppi dcll'allora PS I 
adenrono al centro sinistra in 
nome di uno « stato tli mves-
sitii», per ovvi.ire la gcMionc 
commissariale. 

AD ESEMPIO, in Ancona si 
form6 una delle primissi-

ine giunte di centro sinistra del 
Paese. All'avvenimento la Voce 
Repubblicana dedico addinttura 
un siio editoriale. Oggi ll cen
tro sinistra ad Ancona e colato 
ingloriosamente a picto, sepolto 
dalla sua incapacity a governare 
ed a risolvere persino i pro-
blemi di civilta piii elementari: 
nel capoluogo di regione l'ac-
qu.i scarseggia e viene eroyata 
solo in alcune ore del giorno. 

Da alcune settimane in Co-
munc s'e insediato un commiv 
sano prefettizio. Ma ci fu un 
momento di unita fra le forze 
di sinistra allorchc insieme eles-
scro un sindaco socialista cbe 
ruii non accctto 1'incarico. So-
prattutto ci fu it pronuncia-
mento delle sczioni socialiste <li 
Ancona per la forma/ione di 
una giunta di sinistra. La vo
ce della base non fu ascoltata: 
le segreterie romane non pote-
vano tollerare il superamento 
del centro sinistra con una giun
ta di sinistra in un capoluogo 
di regione! 

lit! e entrato proprio in que
sti giorni nella sua fase deci-
siv.i il « c a s o » della provincia 
di Pcsaro retta da due anni da 
una giunta di centro sinistra 
minoritaria. II bilancio preven
tive dcll'anno scorso fu appro 
vato da un commissario pre
fettizio ad actum. Lo stesso e 
a w r n u t o qucst*3nno dopo cbe 
sul bilancio la giunta di centro 
sinistra era stata nuovamente 
battuta. 

C i : DI 
tame 

PIC'. In un impor
tant ro jgricolo del 

Maceratese, a Montefano, twite 
le for/e di sinistra, dai comu-
nisti ai repubblicani, si presen-
teranno nniti in un'unica IUta 
nelle ele/ioni arnministr.it ive del 
} dicemhre proximo I.nrga al-
lean/a di sinistra anche a Pen-
na San (imvanni, altro centro 
agrnolo della stessa provincia. 
W i l e Marche allcan/e di sini-
str.i c(»si larglie non si erano 
mai \erifit itc se non nc«h anni 
dell'immtdiato dopoguerra. 

Si puo aflermare, dunque, 
cbe nella regione avan/a una 
tenden/a the \a oltre, ed in 
»enso |K)sitivo, al generale fal-
limento delle amministra/ioni 
di centro sinistra Alle preesi-
stenti giunte ill sinistra se ne 
attiaiuano altre fondate su nuo-
ve e piu larghe mapgioran/e 
the gia premono dappresso la 
base e strati dirigenti cattolici. 
I.a DC le thiama « assiirde al-
lean/e ". Ma questa e solo una 
d.-fmi/ione. An/i , un segno di 
impoten/1 e ill insuccesso. 

Walter Montanari 

Il 23 tappa a Spoleto 

Da tutta I'Umbria 
adesioni alia 

marcia della pace 

Inchiesta sulla 
condizione operaia 

come i I padrone fa pagare agli 
operai I'aumenro del profitti 

TERNI , 20. 
Al comitate organizzatore 

della Marcia nord-sud, conti-
nuano a pervenire adesioni as
sai significative. Menlre la 
Marcia e giunta a Perugia, gia 
a Terni si esprimono adesioni 
alia iniziat iva: hanno aderito 
la giunta comunale di Terni , 
la Camera del Lavoro, il PCI, 
il PSIUP, il MAS, I 'UDI , la 
ANPI , I 'ANPPIA, il segretario 
della Tederazione dei giovani 
del PSU Coppari, Walter Ca-
stel l i , del periodico della sini
stra cattolica « Umbria NI>J-

italiano contro la brutale e di-
sumana guerra scatenala dagli 
imperial ist! americani nel 
Vietnam. II 23 novembre pros-
5imo, la nostra citta ha I'onore 
di ospilnre i pacifist!. 

II Comilato spoletino per la 
pace, ha falto aff iggerc un ma
nifesto dal significalivo ti lolo 
« Bastn con le guerre » del 
quale pubblichiamo il testo: 
Cittadini di Spoleto! II giorno 
4 novembre si e mosso da Mi-
lano, diretto a Roma, un grup-
po di democratici, guidati da 
Danilo Dolci, con il proposito 

va • ed altre personality del i di mobil i tare larghi strati po 
mondo cul lurale, politico e sin-
dacale. 

A Terni , a conclusione della 
marcia, in piazza della Re-
pubblica, venerdl 24 alle ore 
17,30, parleranno oltre al sin
daco Ottaviani, don Barberi e 
don Gaggero, menlre a Narn i , 
il giorno successivo, parlera i l 
rappresentante del Vietnam. 
Grande eco ha suscitato a Ter
ni la notizia del discorso di 
adesione alia Marcia fat lo dal-
I'ex presidente dell'Azione cat
tolica fratel Carlo Carretto, 
che si trova a Spello. 

Con lo stesso entusiasmo del
le altre decine di c i t ta, anche 
Spoleto si appresta a ricevere 
la rappresentanza dei demo
crat ic i e degli intellettuali ita-
l iani che con la loro i marcia 
della pace » intrapresa a Mi la-
no, intendono, con forza, sotto-
lineare la protesta del popolo 

Sottosalario e sf rut tamento 
nelle aziende del Perugino 
Le testimonianze dei lavoratori alia conferenza operaia -18.300 disoccupati a Perugia 

polar i , che sollecitino il gover-
no, innanzitutto, a dissociare 
completamente la posizione del 
nostro paese da quella degli 
U.S A. nel Vietnam, ed inoltre: 

1) a r idurre progressiva-
mente le spese mi l i ta r i , desti-
nandole al lavoro, alia scuola, 
al superamento del l 'arretra-
tezza e della miser ia; 

2) a far avanzare il supe
ramento della politica delta 
potenza e dei blocchi mi l i ta r i , 
cogliendo anche I'occasione 
dell.i scadenza del Patto Atlan-
l ieo; 

3) a riconoscere pienamen-
te i l dir i t to all'obiezione di co- I 
scienza. j 

L 'arr ivo dei parlecipanti a l - i 
la marcia e previsto per le i 
ore 17 circa, presso il bivio I 
« Tre Madonne », dove si so- i 
no dati appuntamento i demo 
crat ic i srnlet ini "I 

Nostro servizio 
PERUGIA, 20. 

Cinquecento operai, deU-gati 
dulla assembled di luvoraton 
della Perugma c della \'urdi 
di Villa di Castdlo. della I'uz 
;i di Spoleto e delle futruiei 
liriziarvlli di Todi e di Mur-
sviano. dalle yramh ollunie 
di Foliunu «• dallu SjxiyHoli 
di Perugia, dalle Cementerte 
dt Spoleto e dal liastardo, 
dal CaUuturiHciu Cni e dal
le i)ii cole aziende di liastia. 
del luniticio GueUa di I'onte 
lelci'ii). Hanno preso paite al
ia Sula del Notari dt Perugia 
ulla qitarta con/ewiua degli 
ipeiui Lomunisti Ma non ve 

mno solo qll opeiai comum 
>ti Delegato aVa conterenza 
prormcude degli operai vutnu 
msti, (c delegato a quella 
Xazionale di Torino aceolto 
con uno scrosciunte uppluu 
so> vera (incite un giovane 
opermo del PSU. un dipen-
dentc del lamficio Guclhi di 
I'ontetelcino che ha preso par
te a tutto il dibattito. ha 
iiortato il suo contributo dt 
idee, di cntica 

K proprio lui, Ragni. si c al-
zato. al termine della conie 
tenzu. per proporrc un suo 

Alia cartiera Milium di Fabriano 

Non sard aumentafo 
il capitale sociale 

ANCONA, 20. 
L'assemblea degli uzionisti 

della Socteta Milium di Fa
briano (cartiera) non ha np-
provato l'auspieato aumento 
del capitale soeiale di 'A mi-
liarch come richiesto dal pre
s idente della Soeieta s tessa , 
prof. Santoro Passarelli . L'au-
mento del capitale di 3 mi-
liardi — gia insufficient! ri-
spetto ai programmi di am-
pliamento e ammoden iamen-
to prospettati dai rappresen-
tanti delle orsanizza7ioni sm-
ducali e dalle maestranze del
la fabbrica — dovevano ser-
vira a: 

— sostituire la parte di 
impianti che , a causa della 
loro vetusta, r ichiedono una 
continua e costosa manuten-
zione, sono tecnicamente s c r 
passati , rendono al di stjrto 
delle quote di competit ivita 

— utilizzare l'appar^to pro-
duttivo — attualmente non 

iPesaro 

QOAL 
dell 

f.E SARA* lo sbocco 
dclla vicendj e tlifticile 

anticiparc: ma e vero che for/e 
rilevanti dclla bas« socialista 
ed anche pnippi di dirigenti 
premono per la formazionc di 
una giunta di sinistra. E* la 
strada che si e seguita a Porto 
San Giorpio. uno dei maggiori 
comuni dell'Ascolano, ove il 
centro sinistra e stato sostitui-
to da una piunta composia da 
s«i.ili^ti. nppoppiata daH'c-ter-
no dal nrKiro partito. Altro 
esempio rilewinte si c avuto 
a Civitanova Marche. il centro 
cconomicamente pai Nvihipp.no 
<lcl Maceratese: fal'ito ad at-
fossato dagli «c.indah 1! cenrro 
tinistra, il Comunc e stato prc-
10 in mano dai repubhlicani. 
dai comunUti. dai sociiliiti del 
PSIUP e socialsti autonomist:. 

Pare in questi giorni che an
che il PSU voglia entrare a far 
parte della n>:ova m.i^eionnza. 
A Civitanova M. come a (*a- \ 
*telfidardo c *uu* clctto un sin
daco repubblicano. 

In un a!tro pros<o comune 
del Maceratese, a Tolentmo. rc-
centcmente c stato clctto un 
sindaco socialista — dopo il 
naufragio del centro sinistra — 
con i voti dei consislieri del 
PCI. del PSU, del PRI. del 
P S I U P e dei socialisti autono-
mi. Quest! partiti hanno rag-
giunto un accordo per dar \-i;a 
rtci prossimi giorni ad una 
giunta di sinistra. Di Castclfi
dardo abbiamo detto. Possiamo 
aggiungere che a Falconara M. 
non si riuni<ce il Cons;gl:o co
munale per timore che la giun
ta di centro sinistra, del tutto 
paralizzata, fin.sea per croHa-
rc e che sia sostituita come al-
trovc da una giunta di sinistra. 

I risultoti 
definitivi 

di Grottammare 
GROTTAMMARE, 20. 

Per rettifkare e completare 
] quanto gia pubblicato in me-

rito alle elezioni arnministra
tive di Grottammare precisia-
mo ch« mantra la DC ha per-
so un sawfo e 1*5 voti, il PCI 
ha conquistato un seggio (pas-
sando da 3 a 4) c 119 voti. 
Hal M O cotnplesM la sinistra 
(PCI • PSIUP) ha ottemrto 304 
voti In piu, la DC a II PSU 

perso 255 voti. 

Risoluzione 
del C.F. 

sulla Provincia 
PESARO, 20. 

Si e riunito i l Comilato fe
derate del PCI di Pesaro per 
esaminare le iniziative da assu
me re contro la qravisjima vlo-
lazione della legality democra-
tica perpetrata nella Provincia 
di Pesaro con la nomina, per la 
seconda volta, di un commissa
rio al bilancio al fine di sal-
vare i l ccntrosinistra battuto 
nel voto. 

II Comitato federate, ha chla-
mato tutto il partito a lottare 
per otlencre le dimissioni della 
giunta di minoranza e nuove 
elezioni che consentano, attra-
verso I'appello all'elettorato, di 
porre fine nella Provincia di 
Pesaro, <Mla illegalila di cui il 
ccntrosinistra, forte della pro-
lezione del ministro degli In
tern! e del prefetto, finora e 
vissuto. 

sfruttato — anche mediante 
rammodernamento degli im
pianti; 

— convertire l ' inipunro d: 
Castelraimondo in apuarat«j 
per la produzione di ox's'e 
pregiate da carta. 

II no del l 'assemblea iVj>ji 
azionisti e s tato accol'.o con 
viva preoccupazione nev,u a m 
bienti sindacali . In particolare 
la COIL e la UIL hanno m-
viato un loro documento a 
v a n tn imstn , al Comitato Re-
gionale per la Programmazio-
ne nelle Marche, ai dirigenti 
dell'azienda, ai Comum di 
Fabriano, Pioraco e Castelrai-
m o n d o ed ad altri organi-
smi . 

a I lavoratori tutti del le 
Cartiere Miliani di Fabriano 
— si legge, fra l'altro, nel 
documento — ritengono mdi-
spensabile che , in pr imo luo-
go il Consiglio di amministra-
zione della soeieta realizzi lo 
aumento del capitale perche 
sono fermamente convinti che 
tale invest imento e sicura-
mente produttivo data la vi~ 
talita ed il prestigio della pro
duzione affermatasi non so lo 
in Italia m a anche all'este-
ro ». 

La produzione alle «Mil ia
ni » e passata dai 233 mila 
ql . del 1965 ai 321 mila ql. 
del 19t>6; il fatturato e sal i to 
dai 5 miliardi del 1965 ai 
G miliardi e 636 milium del 
1966. Tali risultati sono stati 
realizzati in presenza di una 
u l tenore riduzione della occu-
pazione e, quindi, per effetto 
di un innegabile nuovo m-
cremento della produttivita 
peraltro non piii espansibi le 
ove non si provveda all'am-
niodernnmento degli impian
ti. 

a I sindacati cartai COIL e 
UIL di Fabriano — si legsie 
nel loro documento — riten
gono. anche nell ' interesse de
gli enti azionisti e quindi del
la preservazione del capitale 
gia investito. che occorre pas-
sare. con una nuova visione 
dei problemi. col coraggio e 
la lungimiranza n e c e s s a n . al
ia fase di realizzazione di una 
svolta che appare decisiva 
per la s o p r a w i v e n z a e 1 o 
svi luppo delle Cartiere Milia
ni ». 

Sard allestita Tanno prossimo 

Most ra - documentario 
sulla Rocca di Spoleto 

Una veduta della Rocca di Spoleto 

SPOLETO. 20 
Un interessan'e problema. 

quello della restituzione al-
1'anticn sp'.etidore della trecen-
te.sca Rocca. da anni dibattuto 
a Spoleto. tornera .id ev.sere di-
scusso daj;li spoletim n occa-
'Jione del'ci Mostra docniientaria 
su! nionumento \lborno7iano an-
nunciata pt-r il prossimo anno 
dalla A7iorida dol T'.irismo. I.a 
Rocca. opera dt Matteo Oatta-
pom. arncchita p:u tarrii da! 
la\oro di Hernatdo Rassell.no. 
ch amato dal papa N cold V-, e 
di altri artisti per invito dei no-
vernaton Do:nenic<> Ricci e Ro-
dollo D'-Xra^on.i. fn vo'.uta d3l 
card'nale Gil Albornoz cho ne 
dispone 'a co5!ni7!oie a *oi\v. 
to d<-!!a m'sson<> a lui TITI.IIM 
dal papa Innoceri7o VI ne! 1353 
• I naci'uare e jwenziare le 
*crr<> ie'.la Ch c.sa. 

Ancora nol VAX). !a Rocca e il 
luoio o;c :̂ s\o!;iorio i p.u ;m-
po-'ant: .iv>en nn'tit! della c.tta 
c- la -c \e i c por^na^zi che 
res^oio !',nt co d m t o V: ^02-
s; ornano nel '.emno Romfaco 
!X. Ncolo V. P .o ' l l . S<=to IV. 
Gi il'o II ed 1*. card.na'.e Gio
vanni dc; Med;r;. il f-itaro IJCO-
ne X Tra i govcrnato-i ;ara an
che Licrez-a Rorzia. IX-vpo ;! 500 

il prestig o della Rocca scrna 
un crescente declino e redificio. 
abbandonato dai •joverna'.on che 
profemeono risietlero m c tta. 
v.ene de.-tinato nel 17G4 arl V.Ufi-
mamento delta trunpa o nel IH17 
a I11020 di pt-na e carcere pre-
\ e : r i \ o . de-s'inazioie che dura 
tuttnra. 

« La Rocca — a Iter mano me-
lariv-on CAnwn'o ; l<bn di stona 
patria — mass>nia espre.ss o io 
monumenta'o della .stona citta-
d:na. e 02^1 --o'tnnto e-o:ur):o 
di un arretrato sistema p<'m-
;en7inno *-. I.a Mostra docirnon-
taria vtiole dunque nproporre il 
•irob'ema del riscatto della Roc--
ca e rich'nmnre su d e>-o !a 
a'tenzione non soltanto dez'.i >:KV 
'etin: ma del mon'lo de'.'a c 1!-
*a*"3 e 'le'.'.o a-i'or'ta rio'.n S'a'o 
''he non pos^ono contm'iare ad 
a.^si,tere lrdifferenti 1'. pr«ire». 
s '.o deturpiiHtilo '1: in mo-i 1 
rn^n'o f-he apnartone a!'i ='or:a. 

I-a Rocca de \e es.=e'e re-', 'a;-
ta al S'io antico splendo-e e 
q ."osto dnvr.i a w e n re =en7i che. 
COTIO taluni COT qualche r u o -
no temono. la ce^^az'one :ia.!i 
«1a att.ia'e desf.m7.0ne p-̂ ^̂ a 
.si^nificare 'I =acr'fic:o di att.i:-
ta Cit!ad:r:e stre'taTen'e !e2afe 
alia pre^nza do'. pen'tenz'ar:o. 

Nuova realizzazione della Cooperativa popolare di consumo 

Mini-market a Macerata 
Mn.aA *!&;,>,« -*s, 

11;-
M 

* & • 

mm 

MACERATA — E' stato inaugurato in questi giorni a Macerata il nuovo e modernissimo mini-market, cosfruito ad opera della 
Cooperativa proletaria di consumo. II nuovo negoiio, che non e difficile definire il piu efficiente della citta, pud servire una 
intera lona, dei nuovi quartieri di Macerata, per quanto riguarda tutli i generi alimentari. II mini infalti e fornito di tutto, dalla 
frutta alle carni macellate e confezlonate e agli alimentari fradiiionali. La moderns opera e un ulteriore successo per la Coopera
tiva per quanlo riguarda i consumi piu popolari, com* appunto quel I i alimentari, e viene a coronare la felice opera che da 
alcuni anni il consiglio, II presidente, compagno Sirio Ciblni • numerosi soci hanno intrapreso. II tutto per venire sempre piu 
inconlro e alle esigenze della popolazione ed anche a l l * minor! dlsponibllita d* l l * masse meno abbienti. Nel la foto: il nuovo 
modernissimo c Mini market Coop », di recent* apert* ia> via Spalat* 

compagno a rupp'esenture ul
la Conterenrn di Torino, que
sta espertema unitana, dclla 
sua fabbrica, dove vuono t* 
lottano seicento operai' ma 1 
snot com pay m. gli hanno ri-
girato la proposta ed e toe-
udo a hit rappreser.taie que 
sto momento di umta di clas 
se. dt umta operaia. 

Non e uii'eccecioiie. ma uno 
dei tanti csempi che si pos 
sono portarc a consuntivo di 
questa ricca e intcrcssante 
prepurazione della quartn con 
'erenza degli operat comuni 
sti 

II senatore All to Cuponi nel
la sua relatione ha sottolt 
neato il talore di questo rtn 
novato intercsse opcralo per 
I't iniziativa del nostro Parti 
to volta a tare della condt 
zione operaia, della denuncia 
della disumanizzaztone del 
piocesso produttivo. del pe 
sante sfrttttamento che con 
-ente piu clevati profitti al 
padronato, dei problemi nuoi 1 
e drammatici che s'accotn/M-
(jnano a questo sviluppo pro 
duttivo (come la disoccupa 
-•lone, la emigrazione. il sotto 
salario) uno dei terni di fori 
do della battagha politica. sul 
la quale si deve mtsurarc oy-
ai. prima delle stesse elezioni 
della prtrnavera prossima, 
oqnt forza politica. II qua-
dro che ci fornisce in tal 
senso VUtnbrta c motto si-
griificativo. 

Dal '61 ad oggi sono stati 
licenztatt in Umbria diecimi-
laduecento operai. Questo fe-
notneno si e reg'tstrato do
po che nel periodo del mi-
racolo. dal '51 ad oggi. e sta
to espulso il 4t'i'~n della via-
nodopera aaricola della remo
ve. Circa centomila contadi-
m hanno abbandonato le cam-
pacme. di questi. neppure tin 
quinto ha trovato lavoro in 
citta. Oggi — ha continuato 
Caporn — solo a Perugia vi 
sono 1X300 iscritti velle h-
ste di collocamento Diecirnda 
sono i lavoratori con tin con
tralto a termine. con tl po 
.sto di lavoro incerto. sotto-
postt a conttnut rtcatti. per 
questa loro condizione. 

Altri diecirnda sono gli ope
rai che vivono con salari cite 
non hanno nulla a che fare 
con la produttivita delle fab-
briche, ma che sono piutto-
sto analoghi a quelle delle 
botteghe artigianali. 

Abbiamo fatto 1 contl dei 
salari operai: un metalmecca-
riico delle fabbriche della pro
vincia di Perugia ha un sa
lario medio di 56 mila c 871 
lire; un operaio delle conte-
zioni (come la Spagnoli) ha 
un salario di 46 mila o 51.112 
lire a secondo dclla qualifi-
ca Per viverc. a Perugia, una 
famiglia media, dt quattro 
persone. ha inrece bisogno, 
secondo t rilievi statistic! 
ufflciali, almeno di un sala
rio di 107 mila lire ed a 
Perugia e difficile che si la-
vori in due. in una fami-
aim di quattro persone: quin
di tl salario operaio non ba-
sta a soddisfare la metii del
le esigenze piii elementari pre-
viste anche dei tecnocrati del 
centro sinistra Net perugino 
vi sono inoltre altri 20 mila 
operai a sottosalario nelle pic-
cole aziende artigianali. 

Si ha dunque un quadro 
drammatico dclla condizione 
operaia. della condizione non 
solo di sfruttamento. ma di 
misena. della maqgior parte 
delle famiglie operaie Vi c 
una disoccupazione che non 
tntercssa solo 1 contadtni 
cspulsi dalle campagnc. ma i 
giovani, i tecnici: sono cin
quecento i pertti industriali 
della provincia di Perugia in 
cerca di lavoro Dmanzi a que-
s-ta rcalta. che e stata qiustn-
mente definita drammatica. 
dmanzi alia politica del cen
tro sinistra che ha favorito 
lo sviluppo monopoltstico. del 
proiilto capitalistico. che e 
alia radice dei malt dell'Um-
bna. la rtsposta del PCI non 
si ferma solo alia denuncia. 
ma si concretizza nelle Imee 
dellazione legislatira e della 
lotta politico, su alcuni terni 
tondamenlali. che debbono 
tmpegnare la class-e operaia 
le settimane prossime: ora-
rio dt lavoro, sulla cui dt-
mmuzione dovra disevterc il 
Parlamento: lo statuto dei di-
ritti dei lavoratori. di cut il 
rentro sinistra ha sempre par 
Jato per non realtzzarlo mai; 
la rilorrr.a del collocamento. 
la rilorma del sistema assi-
stenziale. prendenziale. delle 
pensiom; la abohzione della 
imposta dt rtcchezza mobile 
sui salari. e su altri punti, 
relativi alia salute dell'ope-
raio. 

Vi i oggi. ha concluso Ca-
poni. un legame profondo, tra 
la lotta per una nuova con
dizione operaia, e la lotta di 
tutti 1 lavoratori, dei conta
dtni. dei disoccupati, per la 
nassima occupaztoie Proprio 
perche questi *ono 1 due no
di delta realta umbra- con 
questa nostra iniziativa vo-
aliamo scuotere tutte le for-
~c delta regmnc, per una vi-
norosa riprcsa della lotta per 
una nuora e mialiorc condi
zione operaia. 

Alberto Provantini 

Sciopero 
all'ENPAS 

SPOLETO. 20. 
S: e cor.c'.u-o ozgi lo sc.opero 

del personate nô i di ruoio dej 
convitti ENPAS rnxschile e fern 
m:n:k;. m ziato sabato scorso. 
La partec;pazone e stata una-
mme tanto che la locale dire 
z.one ha dovuto rich:edere per-
sonale straordinano a Roma. 
per poter in parte nmediare 
alio stato di disagio in cui si 
.sono venuti a trovare I due con-

Le officine Nardi di Citta di Castello 

il 

Dopo la decisione di sopprimere la ferrovia 

ssuna prospettiva skura per 
personate della Spoleto-Norcia 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 20. 

La conferma da parte del 
mmistero dei Trasporti della 
inclusione della Ferrovia Spo
leto No icm nel gruppo dei 
« rami secchi » di cm e pre-
vista la soppressione nel qua
dro della cosidetta « ristruttu-
razione dei trasporti in Ita
lia », ha suscitato a Spoleto 
reazioni vivaci ed unanimi. 
Come noi abbiamo gia sotto-
lineato, il governo sembra 
non intendere ragioni per la 
Spoleto-Norcia e deciso a non 
considerare la possibility di 
alternative in luogo della de-
cretata smobilitazione. 

Come e noto il piano di 
ristrutturazione dei trasporti 
prevede la divisione della re-
te ferroviaria « i n concessio-
n e » in tre gruppi: il primo 
gruppo comprende le linee da 
mantenere in esercizio; il se
condo quelle da tenere « i n 
osservazione» per un perio
do di t empo cbe dovra ser
vire a far decidere sulla loro 
utilita o meno; U terzo rac-
togl ie le ferrovie che devono 
rssere smantellate. La com-

missione miMa romposta di 
rappresentanti dei ministei i 
dei Trasporti e del Tesoro 
ba deciso di includere la Spo
leto Norcia in questo t e i / o 
gruppo, sentcnziandone cosi 
la soppressione, come se non 
fosse neppure stata sfiorata 
dalle proteste, dagli argomen-
ti. dalle ragioni che da anni 
ormai praticamente da tutta 
la regtone umbra, e non sol-
tanto da essa, si levano a so-
stegno della necessita di sal-
vare la ferrovia per le fun-
zioni alle qtiali essa assolve 
oggi e per quelle che le so
no state affidate nel quadro 

della programmazione regiona-
le che ne prevede il poten-
ziamento. 

E' assurdo, e mconcepibile 
il fatto che gli organi del 
governo, restando sordi a tut
to c i6 non prendendo in con-
siderazione neppure le propo-
ste di gestione consorti le del
la ferrovia avanzate dalla Am-
mistrazione provinciale di Pe
rugia, abbiano scartato persi
no la possibility di includere 
la Spoleto-Norcia nel gruppo 
delle linee che saranno tenute 
« in osservazione ». puntando 

invece decisamonte sulla sop 
pre.ssione. 

La decisione governativa 
crea, tra gli altri, grossi pro 
blemi per il porsonale opeiaio 
ed impiegatizio Quale sara 
la sorte nservata a questi 
lavoratori? Anche a questo 
proposito sembrano cadute le 
promesse e gli affidamenti 
ottimistici a suo tempo elar-
giti dalle fonti ministerial!. 
Oggi si dice che il governo 
intende andare incontro al 
personale delle ferrovie in 
concessione smantellate con 
un disegno di legge che pre 
vede la loro partecipazione 
ai concorsi delle ferrovie del-
lo Stato prescindendo dai li 
miti di eta. 

Come si vede anche su que
sto problema e'e poco di piii 
di un buio pesto e e'e da 
augurarsi che i paladini del 
centrosinistra non si «sor-
prenderanno » se le popolazio-
ni ed i lavoratori uniti si 
batteranno perche ad essere 
smantellati siano i piani del 
governo! 

g. t. 

CALCIO: il commento alle gare di domenica 

La Samb sta facendo il vuoto 
Ora e'e da chicdersi chi fer-

rnera la lanciaUs.sima Sambene-
dettese. specie dopo l'ultenore 
prova di forza fornita contro la 
PiMo'ese domenica scorsa. E 
^tata forse la piu bella ed en-
tusiasmante vittona di qresta 
prima tneta del girone di andata. 
Inoltre il portiere rossoblu Tan-
credi ha raggmnto quota 918 
minuti di imbattibilita. I 18 mi-
nuti suppletivi sono il resto del 
campionato 1966-67. Va sottoli-
neato. pero. *enza togbere nul
la al bravissimo compione. che 
finvio'abilita della rete sambe 
nedettese non e dovuta soltanlo 
alle sue prode^ze ma anche per 
I'apporto no?evo!e di tutto il 
pacchetto difensuo Ora la com 
pagme di E l n i i ha quattro pun
ti sulla *econda <La Spczia) e 
5 sulla Mac-r.iti-se. Un distacco. 
visto la * buona dilute» della 
compacine 5ambene.'icUe?e. che 
i' divrnwto ;> u'.tosto p«'=ante per 
le -nTjiiitnci. 

Î i Vi~ Sa iro di Pc-saro COT 
tro .a Ieeina <ihe ha inan^lla-
to i'. ?cr70 r.s.iltato utilf con=e-
cutuo> non <• andata oltre un 
rriode5tis«imo ri5'iltato ad oc-
ohiali. E* stato un derby dal 
quale !e v a r c rr.ichaia di t;fo-
si pre^enti al * Bf'Delii » si at-
tcnde\ano 110/0 di piu. E cio 
specie i tifosi locali. dopo la 
l>o'.la prova dei viss-ini fomita 
(••'to e omi prima a San Bene

detto del Tronto contro la ca-
pohsta. Invece. i 22 atleti in 
campo hanno fornito una prova 
piu che opaca. 

I.a Maceratese ha fornito a 
Cesena una prova maiuscola sot
to van aspet'i: da quello tecnico 
a quello agonistico e tattico. 
Meno dal punto di vista del n 
sultato. Ma domenica il Cesena 
e apparso da vera grande squa-
dra. per cui ai ragazzj di Cap-
pello non puo essere imputato 
nulla per la seconda sconfitta 
patita in que-to campionato. La 
Del Daca A^coli a Carrara ha 
n trova to il suo optimum: il n-
sultato di parita per gh uomini 
di Da Costa «uona come vera 
beffa. 

Infa:ti j pidrnni d; ca"=a han
no sieiato la rete del Bari pro-
pi 10 alio ^caiere dei 90' di gara. 
che era stata MOO allora dorm 
nata in lun^o e largo dai b:an-
conen mar^hignm. 

Son aietamo mat assisti-
to ad una., miasione dt cam
po spontanea e paafica — 
come quella dt domenica al 
Dorico St era giunti al 45' 
della rtpraa con Ancomtana 
c Siena tnchiodate sullo ze
ro a zero, qunndo Vcstrema 
sinistra Pellegrini insaccara 
senza che il bravissimo Fiort-
ni potessc fare nulla, tl trai

ner locale Collesi, la cui pan-
china cominciava a <i scotta-
re » per le brutte prestazioni 
delta sua compagine, e scat-
tato in ptedt come una mol-
la ancora prima che tl pallo-
ne scuotesse la rete: sono en-
trati in campo, in abbraccio 
comunc anche il D.T. Trava-
glint e persino il portiere dt 
rtserva Ctnelli. 

E' stata un'esullanza, tut
tavia, che non pud far dimen-
ticarc 1 malt congeniti della 
squadra. Si attendeva una vtt-
toria con il Siena, ma anche 
una prova convmcente. La vtt-
torta e venuta ma non nella 
maniera da fugare i dubbi 
per il futuro della squa
dra Anzi le perplcssita con
tro i btanconert dt Faccenda 
sr-in ancora aumentate. 

Infattt Collesi ha fatto seen-
dcre in campo nuovamente 
Campi c Cei Ebbene. a par
te lintortunio di Cei nella 
prima mczz'ora dt qtoco, le-
sprrimcnto (sp co^'i si pud 
chmmare) non ha aftatto sod-
disfatto Campi c apparso a 
centro campo del tutto or-
rutfone e inconsistente. Inol
tre, e nmasto fuori nuova
mente Rccchi Campagnola ha 
preso il suo posto ma ha la-
sciato intravedere di non po
ter dare la sicurezza necea-
saria come stopper. 

Ternana e Perugia a gonfie vele 
Una a »-r>cr..ca da =o"io..r.ta-

-e con la mat.ta ro--a - il c i 
.endar.o ca.->t.co. L IVraJ.a. 
.nfa'iti. e >:a*.o proia?onista 
della giomata di ca'.cio naz.o-
naie e per tre quart! d'ora le 
gnda di me.Umenlo degu spor-
tivi gnfoni, al Santa Giuliana. 
sono state ascoltate in tutto il 
paese grane alia decisone 
di dare lincontro Perueia-Pa-
dova alia telewsione. a segjito 
del turoo di nposo della <er.e A. 

l*a Ternana ha approfittato di 
que«ta domenica per restare so
la in vetta alia class.Lea. dan 
do \:ta ad un finale :ncaade-
>cente. nell'incontro a»>ai teso 
con l'Avellino. 

E nel girone infenore deUa 
sene D sono s u c c e s s cose mi-
racolose: la Narnese ha pareg-
siato a Viareggio ed il Foligno 
ha vinto a Santa Croce contro 
il Cuoio Pclh Mcglio di cosi non 
poteva andare per !e squadre 

•.Tb-e* f.mno occoz one p irtrop-
po .1 (Tta d Cas'c'.lo ci.e no'...i 
-or.e C. mrone B e =nto ?con 
f.-to nel d ffic le campo del La 
Saezi.i. con un risul'ato p.utto-
ito v»sto=o di A a 0 e l'Orvie* 
tana, cbe dopo un lungo cate-
naccio. e crollata nel secondo 
tempo «ul campo del Qaarrata. 
perdendo per 2 a 0. 

Di q'jesto Perugia e'e poco da 
d.re: i primi 45 minuti. quelli 
decisivi. quelli del goal di Tur-
chetto. lo abbiamo visto tutti 
ai teleschermi: battendo 1 di-
-e:ti awer^ari pata\i:u, II Pe-
rnzia. si trova affiancato al Pa 
dova a due punti dalla prima 
in classifica: e veramente una 
grande soddisfazione questa 
squadra rivelazione umbra, che 
ha giustamente meritato icri 
gli applausi cia cia cia de^li 
sportivi. 

La Ternana si e ormai accli-
matata ai c venli del sod >, tan

to che ora rrur.:.i col \en:o in 
;>->pp.«. in icf.a al.a clj--ir,ca. 
L'Avc.l.no e .-'.a'o un 0^0 duro 
per 1 ro^~o \o.-d.: i. rigore ha 
sb.occato una situazione divenj-
ta difficile, quando le squadre 
erano sulio 0 a 0. Cardillo t sta
to il grande di questa partita. 
ha battuto l'Avellino con le due 
reti segnate. la prima appunto 
su calcio di ngore. la seconda 
con un pallone all'mcrocio dei 
pah. su una spettaco'are aziooe. 
Cardillo, Liguon. Gallo. sono 
stati bravissimi all'attacco, e 
d.etro. la nostra u fesa se I'e 
!bngata bene, reggendo alle 
manoire di contropledc dcll'A-
vellino. 

Con 1'incontro di ien Cardillo 
ha consentito di battere ogru 
primato: si 6 conquistato fl 
posto di capo cannonicrc del gi
rone C della serie C e la Ter
nana si c conquistaU la 
piazza in classifies. 
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